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TRIMESTRALE -  ANNO XXXVI.° -  N. 1. -  31 MARZO 1917

del C ircondario  e d e lla  D iocesi 

01 LODI

CARLO PALLAVICINO VESCOVO DI LODI 
dal 1456 al 1497

INTRODUZIONE

A rg o m e n to  di q u es to  lavoro  è Mons. Carlo dei M ar

chesi Pa llav ic ino , vescovo  di Lodi dal 1456 al 1497, in. 

uno  dei periodi p iù  sp lend id i {della storia  della, n u o v a  

città . In  q u es to  tem po  a p p u n to  si cos trusse  l ’O sp ed a le  m a g 

g io re  e il tem pio  de ll’in co ro n a ta .  A  tali opere  e a d  a l t re  

che  allora si com pirono, il m ag g io r  im pulso  fu da to  da 
M ons. P a llav ic ino .

V e ra m e n te  la sua  operos ità  non  si lim itò a L o d i ;  si 

estese  anche  allo S ta to  P a llav ic ino  (1) e p ro b a b i lm e n te  

anche  a Milano. M a non  essendom i possib ile  r ice rcare  d o 

v u n q u e  le tracce  della sua  a t t iv i tà ,  mi lim ito  a s tud ia r la  

' i n  quella  par te ,  certo  la p r incipale ,  che  r ig u a rd a  L od i.  I  

docum enti  sono  p u r  t ro p p o  scarsi. D e ’ suoi a t t i  com e ve

scovo non  si conse rva  p roprio  n u lla  : le no tiz ie  datec i 
dagli storici sono  p o c h e  e spesso  disaccordi. P a re c c h i  cenni

( r )  Lo S ta to  P a llav ic in o , V icaria to  im p eria le  col tito lo  di M archesato, 
era  com preso  tra  il P o  a N ., la C h iav e n n a  a O ., il T a ro  a E . e la B a- 
gaoza , affluente della P arm a, a S. L uoghi principali e ran o  M ontice lli d ’O n- 

g in a , B usseto, C o rtem ag g io rè , F iren zu o la  e B orgo S . D o n n in o .

Arch . Stor., A. XJtXVI. .
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biografici li dà  il L i t ta  nelle F am ig lie  celebri d 'I ta lia  (Fam. 

Pa llav ic ino  tav . X V II) ,  m a si t ra t t ien e  spec ia lm ente  sulla 

q ues t ione  del feudo di M onticelli,  pe r  t r a t ta re  la qua le  

co nverrebbe  rovistare  a lm eno gli archivi vescovili di P arm a, 

Crem ona, B orgo  S. D onn ino ,  quelli delle  famiglie P a l la 

vicino di P a r m a  e di Crem ona, dei Casali di P iacenza  (i) 

e l ’A rch iv io  di S ta to  di M ilano.

P iù  copiosa  è la v ita  scr i t ta  dal Sac. G iacom o A n to n io  

P orro , edita , a lq uan to  r idotta , ne\Y A rch iv io  Storico Lodi- 

g iano  (V, i i ,  p. 161); ma com e si v ed rà  nel segu ito  della  

m onografia, delle asserzioni del P o rro  non poss iam o  fi

darci. Q ualche  a ltra  notizia si trova  qua  e là negli storici 

lodigiani , spec ia lm en te  nei m anoscrit t i  di D efenden te  

L od i (2). T u t t i  r icordano il Pa llav ic ino  com e la p iù  g ra n d e  

figura s torica  di quel tem po  in Lodi, m a in  g e n e ra le  si 

l im itano a  dire che la ta le  o tal a l tra  ope ra  fu f a t ta  so tto  

di lui, senza de te rm in a re  q u a n ta  p a r te  vi abb ia  avu to  e 

senza fornirci da ti  che  se rvano  a r icos tru irne  la biografia. 

P e rò  anche  dai pochi docum enti  che  ho p o tu to  raccogliere  

si v ed rà  quale  im portanza  abbia  il Pa llav ic ino  nella s to ria  

di Lodi nella seconda  m età  del sec. X V .

C A P O  I.

N a s c i t a , e d u c a z io n e , e l e z io n e  a  v e s c o v o  d i  L o d i

Carlo dei M archesi Pa llav ic ino  nacq u e  da  O r la n d o  il 

M agnifico e da  C ate r ina  Sco tt i  in M onticelli  d ’ O n g in a ,

(1 ) I m archesi Casali d iven n ero  eredi del castello  di M onticelli per il  
m atrim o n io  di un  C asali con una P a llav ic in o .

(2) Il Lodi (1 5 7 8 -1 6 5 6 ) fu V icario  genera le  e  rin u n c iò  a questa c a 
rica per a tten d ere  agli studi storici ne lla  C ongregazione  d e lP O ra to rio . F o n d ò  
la B iblioteca e m olte  A ccadem ie di quei tem p i in L o i i :  O c u la ti, Im p ro v 
visi, T ra tte n u ti , C oragg iosi. Lasciò m o lte  p reg ia te  opere sto riche  m a n o 
scritte  e s tam pate , tu tte  r ig u a rd an ti cose lod ig iane.
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grossa  b o rg a ta  sulla d e s t r a  del Po , a  io  K m .  d a  C re 

m o n a  e 22 da  P iacenza , a llora nello S ta to  Pa llav ic ino  e 

so g g e t ta  ecc les ias t icam ente  al vescovo  di C rem ona, ora 

in  p rov inc ia  di P iacenza  e diocesi di B orgo  S. D onnino .

N o n  sapp iam o  l ’anno  preciso  della  nasc i ta  di Carlo. 

P e r  d e te rm inarlo  con u n a  ce r ta  app ross im az ione  r iporto  

qui da l  L i t ta  il no m e  dei figli e delle figlie (x) di O r lan d o  

il M agnifico  con quei da ti  che  ci po sso n o  serv ire  allo 

scopo.

M aschi (in o rd ine  di nascita) :

N icola  m archese  di V arano .

U b e r to  m archese  di T ab iano .

G ianlodovico  m archese  di C ortem agg io re  n. 1425.

P a l la v ic in o  m arch ese  di B usse to  n. 1426.

G ianm anfredo  m archese  di Polesine.

C arlo  ses togen ito ,  vescovo di Lodi.

Galeazzo.

G iovann i (naturale).

F e m m in e  :

C ate rina  n. 1421; F ran cesca  n. 1424; E l isa b e t ta  n. 

1428; L aura ,  G iovanna, M argheri ta ,  F rancesca ,  M ad d a len a .

S e  questi  da t i  sono esatti , la nasc ita  di Carlo av venne  

dopo  il 1426. — F u  ba ttezza to  in  M onticelli  s tesso  (2).

D ella  sua v ita  s ino al 1456, in cui fu e le tto  vescovo , 

non sapp iam o  nulla  o quasi. S econdo  il P o rro  fu educa to  

so tto  o ttim i p rece t to r i ,  passò  a l l’U n iv e rs i tà  di B o logna , 

poi a  que lla  di P a r ig i ;  dove , racco m an d a to  al re di F ran c ia ,  

fu t r a t te n u to  a corte . D iv e n u to  esper to  d ip lom atico , il re

(1 ) l a  tu tto  sedici : il P o rro  ha  il co rag g io  di d irci che C arlo  fu figlio 
u n ico  !

(2 ) L itt« , 1. c.
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gli affidò car iche  im p or tan ti ,  d is im p eg n a te  così lo d ev o l

m ente ,  che  fu e le t to  com m issario  g en era le  p e r  l ’eserc ito  

in  P iem o n te .

Che il Pa llav ic ino  s tud iasse  a lP U n iv e rs i tà  di B o logna  

è m olto  veros im ile ;  r ig u ard o  alle a l tre  notizie datec i dal 

P o rro ,  non  possiam o dir nulla, non sa p en d o  a quali fonti 

le ab b ia  a tt in te .

Carlo, sen tendosi  inc l ina to  alla v i ta  ecclesiastica , si 

recò a R o m a ;  da Nicolò V  ebbe  im p o r tan t i  uffici eccle

siastici e da  Callisto I I I  v e n n e  fa tto  suo  elem osiniere . — 

Q ues to  dice il P o r r o :  secondo  l ’ U ghell i  Carlo sa reb b e  

s ta to  c rea to  dal P a p a  p ro to n o ta r io  apostolico .

F r a t t a n to  il 29 m ag g io  1456 m oriva  il vescovo  di 

Lodi, A n to n io  B ernerio ,  in P a rm a  sua  p a t r ia ;  e Callisto I I I  

g li e leg g ev a  a successore  Carlo. In  qua le  a n n o  ciò sia 

av v en u to  non  è facile prec isare . I l  L i t t a  dice  che  il P a l 

lavicino fu e le t to  vescovo il 5 luglio  1456; l ’Ughelli ,  che  

su cced e t te  a M ons. B erner io  il 5 luglio  1456; il Ciseri 

(1690-1750: G iardino  Storico lodigiano) che o t te n n e  il v e 

scovado  di Lodi l ’a n n o  1457 nel m ese  di g iu g n o  ; e il 

P o r ro  , ne ll’ inven ta r io  m an o sc r i t to  degli a t t i  de l l’ e p i 

scopio (1), scr ive :  « 14S7 - Q u in ta  m ensis  iu n i i  R .m u s  

eftiscotis Carolus cpiscopatum  L audens. ob tinu it. »• L o  stesso  

au to re  nella  V ita  dei Vescovi lod ig ian i d ice  che  Callisto I I I

10 consacrò  il 5 luglio  1457 e ag g iu n g e  che  in q u e s t ’anno

(1 ) Q u e s t’am pio  inven ta rio  fu fatto  se n z ’o rd in e  c ro n o lo g ico  d a l ch ie
rico G iu lio  C esare G avazio so tto  il vescovo L odovico T av e rn a  (1579-1616). 
G iac. A n to n io  P o rro  custode d e ll’arch iv io  vescovile, per o rd in e  d i M ons. 
B arto lom eo  M enatto  (1 6 7 3 -1 7 0 2 ) , in con tin u az io n e  a llo  stesso m an o sc ritto , 
dispose gli a tti  episcopali c ro n o lo g icam en te  secondo  i vescovi cui a p p a r 
te n g o n o . U na n o tic in a  del P o rro  ci avverte che il lavoro fu in c o m in c ia to
11 4 luglio  1674, g io rn o  di S. A lberto , co m p atro n o  della c ittà . Q u a  e là 
l ’arch iv ista  si p e rm ette  di inserire , p ro b ab ilm e n te  a m em o ria , qualche  n o 
tizia che n a tu ra lm en te  n o n  può avere g ran d e  valore s to rico .



Da l  1 4 5 6  a l  1 4 9 7 7

(1457) la c it tà  fu afflitta dal p r inc ip io  di g en n a io  ai p rim i 

di agosto  da un  m orbo  con tag ioso  e che  di ciò p re v e 

nu to  M ons. Pa llav ic ino  r i ta rdò  la sua  ven u ta  a L od i sin 

verso  la fine di o t tobre .  — N ella  M iscellanea  di le t te re  

ecc. di D efen d en te  Lodi, ms. della  L audense ,  nel secondo 

dei t re  scritti  che  form ano il fase, segna to  56, si legge  : 

« 1456. 28  *]bre Vabate Tadeo F issiraga  vicario del P a lla v ic in i  
eletto d i  L o d i ».

L a  c ronaca  di Lodi, a ltro  m an o sc r i t to  della  L audense ,  

copia  sco rre t ta  deH’orig inale  e s is ten te  presso  la fam iglia  

V ignati ,  pa r lan d o  della m o rte  del Pa llav ic ino  a v v e n u ta  

il i°  o t to b re  1497, a g g iu n g e :  « nel quale episcopato vivete  

Episcopo a n n i  41 » e la C ròn iche tta  di Lodi di D efend ino  

L od i p u b b l ic a ta  dal Casati, accenna  la m or te  di M ons. 

B erner io  e so g g iu n g e  (p. 50): « N o ta  che f o  creato p u o i 

Carlo P allavicino  Vesco de Lode e t fe c e  l'in tra d a  1456, 
adì 5 de lu jo  in  dom inica et fe c e  F in irà  da porta  S a n to  

B arto lam è (1), e questo a7icora P a rm exa n o  » ; e la s tessa  da ta  

r ipe te  a p. 88, dopo  aver  r ico rda ta  la m or te  del P a l l a v i 

c ino :  « In tr a v i t  Episcopo in  die V  m ensis iu l i i  1456  ».

N on  os tan te  indicazioni così p rec ise  de lla  C ròn iche tta ,  

n o n  possiam o a m m e t te re  che  l ’e n t r a ta  sia a v v e n u ta  il 5 

luglio  1456, s ia -p e rc h è  in  tal caso b iso g n e re b b e  p o r re  la  

consacrazione  p r im a  del luglio, m e n tre  la da ta  p iù  a n t ica  

di essa  da tac i dag li  s torici è il 5 luglio ; sia anche  pe rchè , 

m o rto  il B ernerio  il 29 m aggio , è im p ro b ab i le  che  in poco 

p iù  d ’un  m ese  fosse eletto , consacra to  e facesse l ’e n t r a ta  

il successore . Ci conferm a in ques ta  op in ione il d o cu m en to  

c ita to  dal Lodi fC o n ven ti, I, ' 40) e r ico rda to  sopra , in  cui 

il Pa llav ic ino  ai 28 sett. 1456 è anco ra  sem plicem en te  v e 

scovo eletto di Lodi.

(1 ) Poi po rta  S to p p a , ora vi è  la B arriera co l p o n te  in  ferro  (N . d D ).
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N o n  m en o  difficile riesce prec isa re  la da ta  d e l l ’en tra ta .  

R ise rb a n d o c i  a d iscu te re  p iù  innanzi la q u es t io n e  della 

p e s te  di o t to  mesi del 1457, anz i tu t to  ci sem bra  di d o v e r  

esc ludere  la d a ta  de l l ’o t to b re  1457 t r a m a n d a ta c i  dal solo 

P o rro .  G iacché, a v v en u ta  l ’e n t ra ta  alla  fine di o t to b re  del 

1457, P are  im possib ile  che  in m eno  d ’un  m ese  avesse  il 

Pa llav ic ino  sì ch ia ra  notizia dello s ta to  della  diocesi, da  

p ubb lica re  il 21 nov. 1457 il decre to  di soppress ione  degli 

ospedali lodigiani.  In o l t r e  il P o r ro  co n trad d ice  sè stesso  

in  quella  no ta  m an o sc r i t ta  de l l ’ inven ta r io  so p ra  riferita, 

in cui dice che  1457 q u in ta  m ensis  iu n i i  R .m u s  episcopus 

Carolus episcopatum  L a u d en s. ob tinu ìt.
E sc lusa  p e r  l ’e n t ra ta  là. d a ta  d e l l ’o t to b re  1457 (Porro), 

e anche  quella  del 5 luglio 1456 (Cronichetta), ci sem bra  

p iù  p robab ile  quella  del g iu g n o  1457. Q uesta  si legge  nel 

S inodo  terzo  tenu tos i  so tto  M ons. A n g e lo  Seghizzi (1616- 

1623) nel 1619 e la r ip o r ta  il Lodi nelle v i te  dei vescovi 
lodigiani e anche  il Ciseri. L a  d e te rm inaz ione  del g io rno  

(5 g iugno) la trov iam o so ltan to  nella  n o ta  d e l l ’inven ta r io  

del P orro .

C A P O  I L

F o n d a z io n e  d e l l ’O s p e d a l e  M a g g io r e  

§. I. U nione degli Ospedali della città  e diocesi d i L od i

A lla  m e tà  del sec. X V  vi e rano  nella c i t tà  e nel te r 

ritorio  di L od i molti luoghi pii, des t in a t i  al ricovero  degli 

infermi, e spec ia lm ente  dei pe llegrin i.  Quasi tu t t i  e rano  

s ta t i  fondati  da  u n  m e m b ro  di qua lche  r icca famiglia, la 

qua le  ne  aveva  così il pa tro n a to ,  m e n tre  l ’am m in istraz ione  

e ra  di solito in m ano  di frati. A lcu n i  di ques ti  luogh i 

pii e rano  an tich i e risalivano quasi alla fondazione della 

c i t tà  nuova  (1158).
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C onsis tevano  in  g en e ra le  in  piccoli locali con un  n u 

m ero lim itato  di letti, incapaci qu indi e p e r  la s tre t tezza  

del luogo e p e r  la scars i tà  delle sostanze  di da re  asilo a 

m olte  persone . P u r e  p e r  il loro g ra n d e  num ero  b as ta rono  

per  m olto  tem po  a sopperire  ai b isogni della  popolazione. 

M a le g u e r re  co n t in u e  e le a l tre  ca lam ità  che  afflissero il 

paese, e ta lvo lta  il mal go v ern o  dei re t to r i  e dei ministri,  

avevano  dec im ato  i ben i di ques ti  ospedali,  s icché  molti 

ap p en a  erano  sufficienti al conven ien te  m a n te n im e n to  delle 

p e rso n e  a d d e t te  al servizio degli infermi. A l t r i  p e r  l ’am 

bizione di uom ini p o ten t i ,  e rano  passa ti  in  com m enda.

V erso  la m e tà  del sec. X V ,  le cose e rano  g iu n te  a 

tal punto,, che  in  pa recch i  ospedali  non  si eserc itava  p iù  

a lcuna beneficenza ; o vi e ra  così r ido tta ,  che  non  di rado 

a lcuni poveri,  spec ia lm en te  bam bin i,  ab b a n d o n a t i  p e r  m a n 

canza di a lim en to  ven ivano  a m ancare  sulle  pub b l ich e  
v ie  (i).

Ciò non  si verificava solo in Lodi : s app iam o  in fa tt i  

che  pochi anni prim a, a p p u n to  p e r  p o r re  un  r im edio  a 

tan to  male, il D u c a  F ra n c e sc o  Sforza aveva  ^oppresso  

tu t t i  gli ospedali  della  c i t tà  e te rr i to r io  m ilanese  e a g g re 

g a te  le loro rend ite  al nuovo O speda le  da  lui e re t to  (1451-53).

L o  stesso  p en sa ro n o  di fare in Lodi i decurioni della 

città. A  ques to  scopo  il . Consiglio  G enera le  con p u b b lica  

provv is ione  del 21 d ic e m b re  1454, e lesse  u n a  co m m is

sione com pos ta  dei nobili A n d re a  R icca rd i ,  S te fano  V i 

s tarm i, A g o s t in o  Micolli e F ran cesco  Som m ariva .

M a le num erose  difficoltà che  insorsero , la m ancanza

(1 ) Nonnumquam contigit aliquos ex pauperibus, et egenis ac m iserabilibus 

personis, et praesertim infantibus expositis oh carentiam alimentorum, et a lio-  

rum necessariorum in miseria et egestate perire in maximum eorum maiorum  

dictae civitatis dedecus et scandalum plurim orum , (L e tte ra  di agg regazione).



di un  appogg io  p e r  l ’assenza quasi co n tinua  del vescovo 

m ons igno r  B ernerio , e la m orte  del m edesim o ne differi
rono  l’esecuzione.

A p p e n a  pe rò  Mons. Pa llav ic ino  eb b e  p reso  possesso  
della  sua  Chiesa, i q u a t t ro  decurioni nom ina ti  sopra , gli 

fecero p re sen te  la t r i s te ,c o n d iz io n e  degli ospedali  della  

diocesi e il loro pensie ro  di d a r e  un  n u o v o  e m igliore  

in d ir izzo 'a l la  p u b b l ica  beneficenza, raccog liendo  e u nendo  

a quello  di S. Spirito , che  era  il p iù  an tico  e il p iù  g ra n d e  

ospedale  di Lodi, tu t t i  gli a ltri  o sp e d a l i  de lla  c i t tà  e d io

cesi. Così re s t i tu i te  tu t te  le ren d i te  al loro pio scopo e 

sem plif icata  e m eglio  so rveg lia ta  l ’am m in is traz ione , si s a 

rebbe  po tu to ,  nel nuovo  o speda le  p iù  am pio , sovven ire  

ai b isogni dei poveri  ed  ovviare  ai mali che  si d e p lo ra 
vano.

I l  Vescov®, p rese  le deb ite  inform azioni e d iscusso  

1’ a Sfare col capito lo  della  C atted ra le ,  r iso lvette  di a s s e 

co n d a re  il desiderio  dei decurion i e p u b b l icò  il 21 n o 

v em b re  1457 la le t te ra  di agg reg az io n e  di tu t t i  gli o spe

dali lod ig ian i a quello di S. S p ir i to  (1). In  q u es ta  le ttera  

indirizzata  dilectis in  Christo F iliis  C om unita tis L a u -  

densis, il V escovo, dopo  av er  ac c e n n a ta  la su p p l ica  dei 

decurioni, lo s ta to  dep lo revo le  degli ospeda li  e il m odo 
p iù  a t to  p e r  r im ed iarv i ,

I.° concede  licenza ai decurion i  di e r ig e re  u n u m  

a liu d  pauperibus e t in firm is  ac a liis  egenis e t m iserabilibus  

person is hu iusm odt su fficiens ac dictae cw ita ti condecens

(1 ) Q u e s t’a t to  im p o rtan te  fu ro g a to  da S tefano  Br.ugazzi n o ta io  p u b 
blico della  c ittà  e cancelliere  della C u ria  vescovile.

N ell ospedale m ag g io re  di Lodi presso il P re sid en te  se ne custod isce  
gelosam en te  l ’o rig in a le  in perg am en a  e parecchie  copie au ten tich e . F u  p u b 
blicato , però  con  m o lte  inesattezze, da A ndrea  T im o la ti  nella sua M ono

grafia dell’ Ospedale Maggiore di Lodi. L odi 1883.

lo CARLO PALLA VICINO VESCOVO D i LODt
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H ospitale... cum  capello., seu a ltare nec non cam panile cum  

cam panis ac coemeterio benedicto ;

I I .0 d ich iara  che  l ’am m in is traz ione  e go v ern o  di de t to  
o speda le  deve  sp e t ta re  alla Città; l ’elezione pe rò  degli am 

m in is tra to r i  d e v ’ essere  con fe rm ata  dal V e sc o v o ;

I I I .°  V uole  che  de fr u c t ib u s  et redditibus d ic ti novi 
H osp ita lis  pauperibus et egenis perso n is  morbo epidemiae 

in fec tis , ac in fa n tib u s  expositis etiam  ex tra  d ic tum  H osp i

tale su b ven ir i et p rov ideri p o ssit ;

IV .°  d ich iara  soppressi  tu t t i  gli a ltri ospedali  e i loro 

beni ag g reg a t i  a ques to  nuovo da  erigers i  e nom ina  p a r 

t ico la rm en te  gli ospedali di S . Spirito , di S. M aria  d e ’ 

Viroli, di S. M aria  d e ’ Tizzoni, di S. A n to n io ,  qiiae de 

iu re  p a trona tus e x is tu n t, dei SS . G iacom o e F i l ip p o  della 

M isericord ia  fuor delle mura, dei SS . S im one  e G iu d a  

nei sobborgh i  e di S. G iovann i di T avazzano . V u o le  p e rò  

che  ai singoli re tto ri  degli ospedali sopp ress i  sia r ise r 

va ta ,  loro v ita  du ran te ,  porzione delle ren d i te  con le q u a l i  

possano  co n v en ien tem en te  v ivere  secondo  1’ a rb itr io  suo 

e dei decurioni : di ciò che  rim ane, la m e tà  sia spesa  nel

l ’erezione della  fabbrica, l ’a l tra  m e tà  in ope re  di benefi

cenza. M an  m ano  che questi  ospedali  re s te ran n o  vacan ti ,  

l ’ am m in is traz ione  del nuovo ospeda le  se ne  ap p ro p r ie rà  
tu t t i  i beni.

V.° D à  a questi  am m in is tra to r i  licenza di e leggere  

un cappe llano  del nuovo ospeda le  da  app rovars i  dal V e 

scovo e concede a questo  cappe llano  p ien a  facoltà di a m 

m in is tra re  i S ac ram en ti  agli infermi e a g l ’inserv ien ti  del

l ’ospedale.
C onch iude  d icendo  che  spera  tali decre ti  tam quam  

u tilia  et sa lubria  per sanctissim um  do m in u m  n o s tru m  Pa- 

pam  ra ta  et g ra ta  haberi et c o n firm a r i e t approbari.



O tte n u to  dal V escovo  il decre to  di fondazione del 

nuovo ospedale , i decurion i della  c i t tà  con d ue  p ro v v i 

sioni roga te  da B e rn a rd o  Sacco  (16 n o v em b re  1457 e 22 

g iu g n o  1 4 5 9 ) elessero a d e p u ta t i  del nuovo  ospeda le  T ad d eo  
Fiss iraga , a b a te  di S. P ie t ro  in L o d iv e c c h io , G iovann i 

F o r t i ,  C o m m en d a to re  d e l l ’o sp ed a le  di S. S p ir i to  e p r e 

pos to  della  C atted ra le ,  A n to n io  Sozzi, G iovann i P on tero li ,  

G iovann i A n to n io  Micolli, do tto r i  in legge, G iacom o Se- 

rone  seg re ta r io  d uca le  e F ra n c e sc o  M ele tto  abb rev ia to re  
apostolico.

Gli e le tt i  si acc insero  to s to  a l l’a rd u a  im presa . I l  Se- 

rone si reco a M ilano p e r  o t te n e re  il consenso  dal duca  

F ran cesco  I, che  non  solo l ’accordò  facilm ente , m a fece 

sollecitare  p e r  mezzo del suo am b asc ia to re  re s iden te  a 

R o m a  la conferm a dal papa . A  ta le  scopo erasi p u re  re 
ca to  a R o m a  il F o r t i  (1).

L ’anno  1458 si raccolsero  dalla  c it tà  e da l con tado  

e lem osine in buon  num ero , e l ’anno  seguen te ,  il g io rno  

de ll’Ep ifan ia  si p o tè  po rre  la  p r im a  p ie tra  del nuovo ospe
dale, com e risu lta  da  a t to  ro g a to  d a  G iovann i Calco.

L e  elem osine, s e b b e n e  copiose, non  erano  sufficienti 
all im presa  e perc iò  nel repertorio , com pila to  nel secolo 

X V I I I ,  degli a tt i  a llora es is ten ti  n e l l ’o speda le  m aggiore ,  

sono r ico rda te  t re  l e t te r e  p e r  raccog lie re  e lem osine  : u na  

dei decurion i e p re s id en t i  della  c i t t à ;  la  seconda  (30 luglio  

1459) di M ons. Pallav ic ino , ne lla  qua le  concede  in d u l

genze  a quelli che  con l im osine  a iu te ran n o  la fab b r ica ;  

la terza (27 g iu g n o  1467) dei dep u ta t i  d e l l ’ospedale .

M en tre  e rano  ancora  p en d en t i  le t ra t ta t iv e  con R o m a ,  

il Forti ,  com m enda to re ,  com e si disse, di S. Spirito , fece

Ì 2  CARLO PALLAV1CÌN0 VESCOVO DI LODI

(1 ) l a  un a tto  del 21 G iu g n o  1459, a ro g ito  L eonardo  Sacchi, il F orti 
è d e tto  V escovo A n terad en se .
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il 24 gen n a io  1459, cessione ai d e p u ta t i  dei locali de ll’o 

sp ed a le ;  ed  essendogli  s tati  assegna ti  50 fiorini d ’oro annu i 

sino alla m orte , accon ten toss i  de lla  q u in ta  p a r te ,  cedendo  

il resto  a v an ta g g io  della  fabbrica .

Nel luglio dello stesso  anno  si o t te n n e  da  P io  I I  

u na  bolla colla qua le  si ap p ro v av a  q u an to  aveva  stab ili to  

M ons. Pa llav ic ino  e il 17 m agg io  1460 la duchessa  B ia n c a  

conferm ava  a favore del nuovo ospeda le  le im m u n i tà  e i 

privilegi a ltre  vo lte  concessi da  A zzone  V iscon ti  e da  

F ran cesco  Sforza alla casa di S. Spirito .

N on  os tan te  questi  decre ti  l ’un ione  non  a v v en n e  senza  

grav i  difficoltà. N e l l ’accenna to  reper to r io  trov iam o  ricor

dati molti a ltri decre ti  a conferm a degli an te c e d en t i  e li 

r ipo rt iam o qui, affinchè si ab b ia  u n ’ idea degli ostacoli 

che  si frapposero  a ll’un io n e  e si possa  qu ind i g iu s ta m e n te  

apprezzare  l’energ ia  e la cos tanza  del vescovo  e dei d e 

pu ta t i .
« Quello che  ap p o r tò  m agg io r  t r a v a g l i o , sc rive  il 

Lodi (1), fu la var ia  m utazione dei Pontefic i in  b rev iss im o 

tem po , s tan d o  u na  regola  di cancelleria  che  d ich ia ra  , 

m orto  il Pontefice , annu lla te  quelle  un ion i che  si t ro v an o  

da  esso fatte, non ave r  so r t i to  effetto » (2).

Pe rc iò  alla  m or te  di P io  I I  (1464) gli ospedali non 

ancora  incorpora t i  si r if iutano all’unione. I  d e p u ta t i  r i 

corrono  a P ao lo  I I ,  il qua le  con bo lla  n  lu g l io  1469 

com m ette  a B a ldassa re  P ag an o ,  p repos to  di S. G iovanni 

delle V ig n e  dell’o rd ine  degli U m ilia ti ,  che. p rese  le de

b ite  informazioni e t ro v a to  vero  1 esposto  nella supplica ,

(1 ) Storia degli ospedali 'della città, borghi, diocesi di Lodi. Ms. della 

L audense .
(2 ) Il T im o la ti, forse per am o r di brevità, m anca qu i di e sa ttezza , d i

cendo  senz’a ltro  che, m orto  il Pontefice, so n o  an n u lla te  le precedenti de- 

te rm in az io n i.



approv i  e confermi l ’un ione  fa t ta  dal Pallav ic ino . N el 1471 

a Pao lo  I I  succedeva  S is to  IV ,  e non  essendo  parecch i 

ospedali anco ra  uniti ,  si o t te n n e  dal nuovo  P a p a  u n  breve  

in d a ta  del 26 s e t te m b re  1471, nel qua le  conferm ava  gli 

atti  del p redecesso re  circa l ’ospeda le  di Lodi. A i  22 g e n 

naio 1472 è reg is tra to  un  a ltro  breve  d ire t to  al P a g a n o ,  

p e rch è  esegu isca  ciò che  si co n t ien e  nelle due  bolle di 
P ao lo  I I  (1).

F in a lm e n te  il P a g a n o  qual g iu d ice  d e leg a to  e com 
messo ed  esecu to re  aposto lico ,  in  v igo re  dei s o p ra c c e n 
na ti  brev i conferm ò l ’un ione  p e r  a t to  roga to  da  G iam - 

m arco  del V esco, 21 m arzo  1472. N e  esc luse  pe rò  n o m i

n a ta m e n te  gli ospeda li  di S. Croce, di S . D e fen d en te ,  di 

S. B iag io  e di S. P ie t ro  di S e n n a  (2) : qu es t i  due  ultimi 
ricchissim i riserbò alla  S ed e  A p o s to l ica .

T u t t i  ques ti  a t t i  non  b a s ta ro n o  ancora .  A l t ro  b reve  

si dov e t te  o t ten e re  da  In n o cen zo  V i l i  (18 m ag g io  i486). 

A i  brevi pontifici si a g g iu n g o n o  varie  le t te re  ducali  (5 

apr. 1459, J5 genn .  1467, 22 febb. 1469, 9 ag. 1492, 8 

die. 1497) ag h  ufficiali e g iu sd icen t i  della  c i t tà  e co n tad o  
di Lodi che  ad  ogn i r ich ies ta  del nuovo  ospeda le  m a g 

g io re  o b b l igh ino  i deb ito r i  dello  stesso  a fare i dovu ti  
p ag am en ti .

M a  l ’ospeda le  che, essendo  p iù  ricco degli  altr i ,  o p 
pose  p iù  ten ace  re s is ten za  fu quello  di S. M aria  e di 

S. G iovanni di l a v a z z an o .  R ise rb a n d o c i  di t r a t ta rn e  p iù  

innanzi, basti  il d ire  che  l ’un ione  di esso coll’ospeda le

(1 ) L ’a ltra  bolla in  da ta  19 m ag g io  1470 (n o n  18 com e h a  il T im o -  
la ti, perchè 1 o rig in a le  la tin o  ha  14 a.. K al. Ju n ii)  dava faco ltà  al P agano  
di co m m u tare  gli oneri degli ospedali soppressi in  o p e re  di beneficenza.

(2 ) Il L odi so sp e tta  che questo  ospedale di S. P ie tro  di S enna fosse

poi di fatto  inco rp o ra to , perchè n e ll’a rc h iv io  d e ll’ospedale m ag g io re  vi sono
carte  an tich e  che  lo r ig u a rd a n o .

1 4  Ca r l o  p a l l à v i c i n o  V e s c o v o  d i  l o d i
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m ag g io re  non si p o tè  effettuare che  nel i499> due  anni 

dopo  la m orte  del Pa llav ic ino .

§ I I .  Ospedali aggregati o fo n d a ti  d i nuovo

I. Ospedali aggregati

O s p e d a l e  d i  S .  S p i r i t o . — Il d o cu m en to  p iù  an tico  

in cui è accenna to  q u es to  ospedale , è u n  a t to  di v en d i ta  

di u n a  casa  v ic ina  alla ch iesa  di S. S a lv a to re ,  fa t ta  dag li  

U m ilia t i  di V ico b o ld o n e  (i) in  f r a tr e m  Obizonem de P la- 

centia  p rio rem  e t m in is tr im i consortii... S p ir i tu s  S a n c ti con- 
ven tu s  de L a u d e  (8 ag o s to  1302). M a l ’o speda le  doveva  

essere  p iù  an tico , g iacché  sapp iam o  che  un  tè m p o  fu d e t to  

D om us f r a t r i s  Facii, do n d e  si c red e  che  ne sia s ta to  fon

da to re  o a lm eno am plif ica to re  quel fra te  Fazio  veronese, 

che  nel sec. X I I I  fondò simili ospizi in  V erona ,  in  Cre

m o n a  ed  in a ltre  c ittà . Q uesto  luogo  lo t rov iam o  in va r i  

do cum en ti  pos te rio ri  d enom ina to  Consortm ni f r a t r u m  de 

la  C aritate; D om us, C apitu lum , C onventus f r a t r u m  S . S p i

r i tu s  de la  Caritate.
N el 1308 il vescovo  di P iacenza , d e leg a to  del C a r 

d inale  Orsin i,  d iede  ai frati de l l’ospeda le  di S. S p ir i to  la 

regola  di S. A g o s t in o ,  g iu ra n d o  essi fedeltà  al vescovo  
di Lodi. B e n  p res to  q u e s t ’ospedale , favorito  di speciali 

p riv ilegi dai vescovi di Lodi e dai V iscon ti ,  spec ia lm ente  

da  Azzone, e arr icch ito  dalle  e lem osine  e d a  m olti  pii le

ga ti ,  d iv e n n e  il p iù  im p o r ta n te  di tu t to  il lod ig ian o  (2).

Si conserva  il m an o sc r i t to  in p e rg a m e n a  delle  « Con- 

stitu tio n es dedicatorum  fa m il ia r iu m  se rv itia liu m  e t om n iu m

(1 ) P aese  a sei K m . da M elegnano, fra il L am bro  e l’O lo n a .
(2) D a u n  d ip lo m a di A zzone del 1337 si vede che  p iù  che u n  o -  

spedale era  u n  con v en to , in cui i frati facevano m olte  opere di m iserico rd ia  
e concedevano  o sp ita lità .
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tn  H osp ita li S a n c ii  S p ir itu s  de la  caritate C ivita tis L a u d e  
com m orantium  ».

S ono  divise in 44 capitoli p recedu ti  da u n a  b reve  

in troduzione, in cui si esorta  a serv ire  con carità  gli a m 
malati  d ’ogni sorta . D a  esse si vede  che  i frati erano  

laici, non sace rd o t i ;  non avevano  a lcuna p ro p r ie tà ,  m a 

solo l ’uso dei beni d e l l ’ospedale . V es t iv an o  ab ito  di lana  

consis ten te  in un m an te l lo  nero e tun ica  di p an n o  azzurro 

scuro  colla colomba, in segno  de ll’ospedale , e p o r tav an o  

p e n d e n te  dalla  co rregg ia  un  certo  nu m ero  di P a te r  b ianchi 
cum  uno parvo  gladio  sine  cuspide  (1).

P r im a  di essere  am m esso  alla professione , il p o s tu 

lan te  doveva fare tre  mesi di noviziato. L a  formola della 

professione era  la seg u en te  : Ego N . am ore J e s u  C h ris ti 

offero e t dedico m e in  obsequium  in firm o rm n  S a n c ii S p ir i 

tu s  de la  C aritate C ivita tis L a u d a e  et prom itto  obedientiam  

M in is tro  ip siu s secundum  consuetudines d ic ti hosp ita lis usque  
a d  m ortem .

O gni se t t im an a  ten ev an o  il capito lo  in cui c iascuno  

si accusava delle p ro p r ie  m ancanze  nel servizio degli am 

m alati.  L ’am m in is traz ione  dei S ac ram en ti  sp e t ta v a  ad un 

sace rdo te  secolare e le t to  dal capito lo  e a p p ro v a to  dal ve

scovo. E  così p u re  il m in is tro  doveva  essere  e le tto  e a p 
p ro v a to  ogni anno.

L e  cose p ro ced e t te ro  bene  p e r  m olto  t e m p o , ma 

poi pe r  causa  p r in c ip a lm en te  delle  guerre ,  a b b a n d o n a ta  

la p r im it iva  d iscip lina r e g o la re ,  i frati si r idussero  a 

pochi e 1 assis tenza  a g l ’infermi an d ò  sem p re  p iù  d im i

nuendo , e cessò quasi affatto, q u a n d o  il Forti ,  p rep o s to

, ( I )  A ,l ’ospizio e ran o  addette  anche delle m o n ach e  che assistevano  le 
onn e . C he regola segu issero  n o n  sappiam o ; certo  però  a n c h ’ esse c o s ti

tu iv an o  assiem e coi frati il C ap ito lo  d e ll’o sp e d a le .
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della C attedra le ,  n o n o s tan te  l’opposizione dei decurioni, 

l ’o t te n n e  in co m m en d a  dal duca  F ran cesco  Sforza.

O s p e d a l e  d i  S. M a r i a  d e i  T iz z o n i  (i ). — D i q u e 

s t ’ospedale , che  tro v av as i  nella  pa rro cch ia  so p p re ssa  di 

S. T o m a so  accan to  al con v en to  degli U m ilia t i ,  si fa m en 

zione p e r  la p rim a volta  nel 1297. E ra  a m m in is tra to  da 

frati colla so p ra in ten d en za  della fam iglia  T izzone, che  ne 

aveva  il pa tro n a to ,  cioè il d i r i t to  di e leg g e rv i  il m inistro , 

l ’u ltim o dei q u a l i ,  fra  G iuseppe  G irard in i, lo c e d e t te  nelle 

m an i del Pa llav ic ino  il 27 marzo 1459. H G ira rd in i morì 

nel 1466. I  fratelli F i l ipp ino , G iovann ino  e N icolino  T iz

zoni, che  ne erano  pa tro n i ,  vo levano  ven ire  a n u o v a  ele

zione ; m a i d e p u ta t i  li indussero  a cede re  ogni d ir i t to  ; 

tu ttav ia ,  a t te sa  la loro p o v e r tà ,  affittarono ad  essi p e r  23 

anni un pezzo di te r ra  p ro p r ie tà  d e l l ’ospedale . L ’e n tra ta  

di esso ascendeva  in tu t to  a 12 fiorini d ’o r o ;  la casa fu 

v e n d u ta  nel 1467- G ià da  p iù  di 5° ann i  vi e ra  cessa ta  

l ’ospita lità .

O s p e d a l e  d i  S. M a r i a  V i r o l i . —  D al nom e pare 

appartenesse alla fam iglia  V iro li, di cui si conservan o do

cum enti. N on si sa la data d ella  fon dazione di q u est’ o 

spedale. L e  carte più  an tiche che lo rigu ard an o  sono del 

1300.
U lt im o  m in is tro  fu fra R o m a n o  P e n a ro lo  che, in te sa  

l’erezione dell’ospeda le  nuovo  prò  p a u p erib u s recip iéndis  

e t educandis  (sono sue parole), lo c e d e t t e  a M ons. P a l l a 

vicino il 19 febbr. 1459. I l  possesso  fu p reso  da i  d e p u ta t i  

il 22 dello  s tesso  mese. A n c h e  in q u e s t ’o speda le  era  c e s 

sa ta  del tu t to  l’osp ita li tà .

(1 ) I brevi cen n i riguardan ti q u est’ospedale  e i seguen ti so n o  quasi 
esclusivam ente presi dal L odi, Ospedali lodigiani, m a n o sc ritto  de lla  L a ú 

dense, ricchissim o d i  no tiz ie .
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O s p e d a l e  d i  S. E l i s a b e t t a . — S e  ne  p a r la  nella  
v i ta  del B. G iacom o O ldo  lod ig iano  ( f  nel 1404), che  vi 

servì gli am m ala ti .  P a re  fondato  dai C adam osto  che  ne 

e rano  pa tron i .  L a  Chiesa fu cedu ta  da essi ai C arm elitan i

il 9 m agg io  1496. Questi la r in n o v a ro n o  ed  am plia rono  

ded icando la  alla SS . A n n u n c ia ta  : vi pose  la p r im a  p ie tra  

B e rn a rd in o  N ig o n e  vicario  del Pallav ic ino . Il non  trovars i  

ne ll’a t to  di cessione  de lla  Chiesa nessun  cenno  de l l ’o spe

dale  fa su p p o rre  che  fosse g ià  s ta to  un ito  a quello  di 

S. S p ir i to  nel 1457. Si c h ia m a v a  a n ch e  o speda le  di S. R o c c o  

e si r i t iene  serv isse  p a r t ico la rm en te  pei contag iosi.

O s p e d a l e  d i  S . A n t o n io . —  È  uno degli ospedali 
nom ina ti  nella  le t te ra  di Mons, Pa llav ic ino . T u t ta v ia  non  

tu unito , non  si sa pe rch è  ; il L od i su p p o n e  che  ciò sia 

av v en u to  p e r  le rag ioni de lla  fam iglia  R ic c a rd i  che  ne 

a veva  il p a t ro n a to .  F o n d a to  da  G u idone  R ic c a rd i  nel suo 

te s ta m e n to  del 10 luglio  1212, la cu ra  de ll’o sp i ta l i tà  fu 

concessa  ai P P .  O spita lieri .  D a  uno  s t ru m e n to  del 1440 

p a re  c h e  in q ues to  te m p o  vi r is iedesse  il solo m in is tro .  

L ’o t ten n e ro  com e beneficio dai R ic c a rd i  a lcuni p re t i ,  col- 

l ’obb ligo  della M essa, c e ssan d o  in  tu t to  l’o sp ita l i tà  p e r  il 

ca t t iv o  s ta to  a cui e ra  r id o t to  il locale. I  re s tau r i  in c o 

m incia ti  da  G iacom o R ic c a rd i  lodigiano, p r e s id e n te  del 

sen a to  di M ilano, r im asero  incom piu ti  p e r  la sua  m orte .  

F u  poi ced u to  dai p a tro n i  il 10 m arzo  1618 ai F r a n c e 

scani del terz ordine. L e  sue  ren d i te  non  eccedevano  
L. 500 annue .

(continua)

"P. M a n z in i  B .a

■ 1 •
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(continuazione vedi N . I - I I ,  Anno X X X V )

« Sopra tale supplica fu m andato  al Sig. Vi- 
« cario di Provvisione che fossero dim andati quelli 
« fanno vasi di stagno et quelli fanno vasi di cre ta  
« e fosse inteso il loro parere, et non contraddi '
« cendo esso Vicario, consultato il negozio con li 
« Signori Dodici delle Provvisioni per esso Vicario 
« et XII di Provvis. ; fu rescrit to  a l l’Ecc. Senato 
« che si poteva concedere al Supplicante di potere 
« fare  tale negotio per 10 anni... » .0. (1).

E infatti con patente dell’Agosto 1585, Don 
Carlo d ’Aragona, per au to ri tà  di S. M. Filippo Re 
e Duca di Milano, disponeva: « poiché in nome di 
« G. B. Renaldo ci è stato esposto che con molta 
« sua industria  fatica et spesa ha trovato  una nuova i 
« invenlione di fabbricare  vasi di terra cotta stagno 
« e piombo quali sono bellissimi da vedere, dura- 
« bili, molto comodi et utili al pubblico, et perchè 
« dubita che da altr i  non gli venga tolto l’utile,...
« perciò col presente Decreto ci siamo contentati 
« di compiacerlo e quindi gli concediamo che, per 
« lo spazio di 10 anni, egli solo, suoi eredi e suc- 
« cessori possano fabbricare  in tu tto  il dominio di

( i )  A rchivio  di S ta to  di M ilano . F asc ico le tto  « L av o ran ti in C e ra 

m ica  ».
Arch . S ta r .,  A.  X X X V I .  2
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« Milano de li sopranominati vasi et venderli et 
• « b e n e f ic a r s e n e »  .0.(1).,,,

Credo non e r ra re  ritenendo che la « nuova in 
venzione », alla quale si appoggia il Renaldo per 
averne il privilegio di fabbrica, corrisponde, in fatto, 
alla  porcellana di cui precedentem ente avevano 

¡S ’i.íT  parla to il Cattaneo ed altri (152), ossia a lla  maiolica 
quale così, qualche anno più tardi, si denom ina
rono i vasi fatti di ierra cotia e coperti, cosa nuova, 
da smalto nel quale, a differenza del precedente
mente praticato, oltre il piombo en trav a  una buona 
parte  anche di stagno. Riuscivasi cosi a  dare  ai 
vasi stessi una m aggior bellezza e durabilità perchè
lo smalto, facendosi bianCo-lucido, p res tava a l l ’og
getto l ’apparenza della porcellana, una  maggiore 
gaiezza e vivacità, ed insieme anche una maggiore 
resis tenza-contro  le screpola ture e lo sm arr im en to  
conseguente dall’uso.

P a re  però che la trovata , ossia l’uso dello smalto 
stannifero introdotto e decantato dal Renaldo, non 
abbia corrisposto allo asserito  merito ed alla  ge
nerale  aspettazione, vincendo la concorrenza di 
Faenza  e di Lodi, poiché sotto le date 1584 e 1598 
troviamo questi altri due documenti .0. nei quali 
corre  la paro la  maiolica:

1.° Nel 1584 Bartolomeo Girardo muove « do- 
« g lianza perchè l’im presario  della M ercanzia pre- 
« tende B. 20 per Ogni somma di maiolica che da

( i )  A rchivio  di S ta to  di M ilauo  « P a te n ti  » fol. 127.
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« Faenza si conduce a Milano quando per il tran- 
« sito di Cremona non si pagano che B. 5 per 
« somma » (1).

2.° Nel 1598 Ottaviano Bellasio e Dionigi 
Caravaggio muovono, essi pure « doglianza a l l’ Im- 
« presario  della, M ercanzia per la te r r a  che da 
« Lodi si traspo rta  a Lodi per fabbricare maiolica » 
con agg iun ta  la c ircostanza : « Sono circa 50 
« anni et più che nella città di Lodi si fa fabbri- 
« care maiolica con della te r r a  che si va a pigliare 
« in  nave, a lla Stradella del pavese, in una vigna 
« p ropria  d ’uno delli fabbricatori.... » (2).

Negli atti o documenti successivi, in data  1600, 
1643, 1670, 1672 ed altri più recenti (3), la parola 
maiolica si usa costantemente ad indicare il vasel
lame a  smalto stannifero, m entre  per quello a ve r
nice soltanto piombifera si usano le espressioni di 
« terra lavorata... scodelle, piatti ed altro dì terra... ».

Sopravviene però il 18 Ottobre 1621 ana di
chiarazione, da parte  -dei Cancellieri di Lodi, la 
quale pare che contrasti  con quanto p re o d e n te -  
m ente affermarono i suindicati fabbricanti Bellasio 
e Caravaggio in merito aH’origine delle fabbriche 
di maiolica in Lodi. A r ichiesta  di Tacldea dei Ca
valieri, i Cancellieri attestano « qualiter Mattheus 
« Cavallerius ejus m aritus  fu it prim us  qui in prae-

(1 ) A rchivio di S tato  di M ilano, C artella C o m . A n t. 2 9 6 -2 9 7 , fase. 

M ercanzie - M ajolica .
(2 ) A rchivio di S tato  di M ilano, C arte lle  296-297 su ind ica te .

(3 )  V edansi le sudd . C artelle.



« senti Civitati in troduxit artem fabbricationis maio- 
« licae, quae a rs  in dieta civitate postea progres- 
« sum omnibus notum fuit cum ingenti utilitati 
« Datium Regiae Camerae, et in omnibus (conce- 
« ditur) iux ta  per eam (Taddeam) in memoriale 
« petita  » (1).

Il memoriale e ra  stato presenta to  dalla vedova 
del Matteo Cavalieri, ossia dalla  Taddea suddetta, 
allo scopo di fare valere  certi suoi diritti, poiché 
il predefunto m arito  non e ra  lodigiano di nascita, 
m a d ’elezione sua, essendoché proveniva dalla Città 
di Faenza. Circostanza quest’ultim a che risulta  
esplicitamente afferm ata in due Documenti, in data  
157G e 1579, della conoscenza dei quali vado grato  
alla gentile cooperazione di due studiosi della s toria  
e dell’arte , il Magg. Carlo Bonetti di Crem ona ed 
il Dott. Gaet. B allard in i D irettore del Museo In te r
nazionale delle Ceramiche in Faenza.

Nel documento del 1576, 24 febbraio « maestro 
Matteo Cavallero da Faenza che fa  maiolica a Lodi » 
dom anda alla  Comunità di Crem ona di andare  « a 
piantare l’arte della maiolica in  Cremona » sotto 
determ inate  condizioni di privilegio. Segno questo 
che una  tale arte , in quella industre  Città, non vi 
e ra  ancora  esercita.

Con l’a ltro  scritto, in data  « di Lodi »... « la festa 
dì S. Stefano dì Dicembre M D L X X I X .  Matteo di
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( i )  Liber Provvisionum Comunalium, A n n o  1621, in  B ib lio teca  C ivica 
d i L o d i.



Cavalieri di Faenza, habitatore in  Lodi,» con suo « spe
ciale messo » m andava «a ll’Illuslriss. ed Eccell. p rin 
cipe di F irenze quattro pezzi per mostra della Por
cellana » che egli, dopo parecchi giorni « di fatica », 
aveva saputo condurre a  compimento, « cosa invero 
da principi, Duchi et Re » (1).

Va qui notato un felice r iscontro  o r itorno di 
fatti, ad una  d istanza di tempo di 50 anni precisi.

Come riferii più sopra (2), il '25  febbraio 1526, 
da Lodi, Magistro Alberto Catani scrive al Marchese 
Gonzaga di M antova per avvisarlo  che si e ra  messo 
a  fare « la mostra de la porcelana », poiché lo stesso 
Marchese gli aveva « dito che aria apiacere a ma
gnar in  li lavor de porcelana ». C inquant’anni dopo, 
un altro  maestro, di ceram ica, Matteo Cavallero o 
dei Cavalieri, « oriundo da Faenza  et hab ita to re  in 
Lodi » da più anni, scrive ad un altro  magnifico 
Principe d ’Italia, ad un Medici, g randuca  di Firenze, 
inviandogli, in fatto, una « m ostra  » di « quattro 
pezzi della Porcellana » da lui fabbrica ta  qui in 
Lodi.

Porcellana perfetta  o meno, porcellana vera o 
maiolica fina soltanto, comunque fosse, se il Ca
valieri pensò di m andare  un campione del suo la
voro a  Firenze, ad un Principe quale e ra  il Medici, 
sapendo che doveva presentare  cosa che fosse ve

(1 )  I  sudd. d o cu m en ti s! trovano , q u e llo  in  da ta  1579 n e ll’A rchivio 
C o ra , di C rem ona, frag m en to ru m , quello  del 1579 nell A rch iv io  di S ta to  
di F irenze in  C artegg io  U niversale  dei G ran d u ch i M edicei, filza 5461 c. 9 4 -

(2 ) V edi a pag. 1 0 3 -1 0 4  d e ll’a n n o  X X X IV  (1 9 1 5 ) di questo  A rchivio .
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ram ente  degna non solo « di Principi, m a anche di 
Duchi et Re », bisogna dedurne che, almeno almeno, 
i quattro  pezzi rappresen tassero  un prodotto proprio 
nuovo, bello, distinto nella  sostanza e nella forma, 
togliendosi dal vasellame fino a llora  conosciuto 
nelle migliori nostre  fabbriche d ’Italia, tale cioè da 
m erita re  l’onore di o rn a re  la m ensa di un g rande  
signore.

Ad ogni modo un tale campione proveniva da 
Lodi nostra , perchè qui il Cavalieri aveva saputo 
e potuto p rodurre  ciò che certo non gli e ra  r iu 
scito a Faenza, negli anni du ran te  i quali lavorò 
ed im parò la professione sua in quella Città clas
sica per  l ’a r te  vasà r ia  !

Fu vera  p o rce l lana?  Non possiamo rim ettere  
ai posteri 1 a rd u a  sentenza, poiché, se rim asero  i 
documenti che lo affermano, non ci pervennero i 
pex>x,i a  prova precisa del vero loro essere. P as 
siamo dunque nel campo delle congetture', secondo 
le maggiori loro ragionevoli probabilità.

E cioè: o può darsi che il Cavalieri abbia 
fatto dei tentativi per la produzione della vera por
cellana, più o meno uguale o consimile a quella 
che allora, da qualche tempo, si andava  in trodu
cendo, come ra r i tà  preziosa, nelle Corti d ’Italia, ad 
opera di fortunati capitani di navi o di a rd iti  v ia0-- 
giatori reduci dalle te rre  dell’Asia e partico larm ente  
dall’estremo Oriente, il Giappone. Così il Cavalieri 
avrebbe rinnovato l ’esperiménto fatto 50 addietro 
dal Caiani. S a rà  forse riuscito ad ottenere una  pasta



più du ra  della solita t e r r a  argillosa di S trade lla ;  
ma non credo che sia s ta ta  la propria e vera  por
cellana perchè qui m anca la m a te r ia  prima. Certo 
non deve avere potuto garegg iare  con la stessa, 
perchè non ebbe seguito ; il quale a ltrim enti non 
avrebbe potuto e dovuto mancare.

Come già dissi parlando del Catani (1), ritengo 
invece più probabile che- anche il Cavalieri, an 
ziché la  vera  porcellana, abbia prodotto una maio
lica più fina, riuscendo ad appu rare  e lavora re  la 
solita te r r a  argillosa, aggiungendo fors’anche qual
che a l tra  miscela, in modo da ottenere una m ag
giore sottigliezza e leggerezza nei vasi, uno smalto 
più bianco latte e lucido, una vivacità di tinto nelle 
decorazioni sì da fa r  ritenere, in apparenza almeno, 
che si tra t tasse  di vasi di vera  porcellana.

A proposito di che, ricordo che, presso duo 
Raccoglitori di an tich ità  di Milano (2) trovai vasi 
di porcellana vera  dei quali un pezzo e ra  di 
maiolica fatia a Milano, in sostituzione dell’ori- 
ginario, di porcellana, rottosi, per accidente, nell’uso 
del vaso stesso. Invitato a guardarlo , per notare 
una partico larità  di circostanza, alla  sola apparenza 
quasi non potevo distinguere la d iversa origine delle 
due parti , tanto  bene l ’una corrispondeva a l l’a l tra
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(1 ) A pag. i o ;  e segu en ti, fascicolo L u g lio -S e ttem b re  1915, d i questo  

A rch iv io .
(2 ) Il Sig. In g . A lb. R iva (possessore di una sp lend ida collezione di 

ricche m a io lic h e  in  prevalenza m ilanesi e con m o lti egregi pezzi di o rig in e  
lod ig iana) ; il  Sig. Pegurri.
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per lo smalto, il colore ed altr i  cara tte r i  esterni ; 
la diversità  e ra  data  dalla trasparenza  o no della 
m ateria  adopera ta  per la fabbrica  dei pezzi.

Noto infine che se anche il faentino Cavalieri 
fu quegli che — come leggesi nel suddetto atto — 
primo introdusse qui da noi l ’a r te  della maiolica 
o, a  meglio dire, la perfezionò tanto da porla su
bito in concorrenza con quella della città  sua n a 
tale Faenza, a  Lodi nostra, come dice lo stesso 
documento, spetta l’ onore ed il merito di avere  
qui a t tra t to  un tanto « Maestro ». Lodi fu il 
centro primo dal quale, in questa nostra  Regione 
e particolarm ente nel Ducato di Milano, è ir rad ia ta  
la conoscenza di questa genialissima, graziosa arte, 
di tan ta  pra tica  utilità, destando di conseguenza 
u n ’attiv ità  di commercio che riuscì di g rande  van
taggio alle en tra te  daziarie della R. Camera. Del
l’im portanza di tale commercio sono prova le tante 
e molteplici cause che, per un lungo volgere di anni, 
e cioè per quasi due secoli, si sostennero dai nostri 
fabbricanti contro le pretese del Fisco o degli E ser
centi le Gabelle di allora, come appunto sopra ho 
riferito.

(continua)  Avv. Gio. Baron i



LE COSE DEL MILITARE, IN LODI,
© della. Milizia Urbana dal 1700  

sino al 1761, ed oltre

(continuazione vedi numero I I I  -  Anno X X X V )

Quanto sia stata diversa la nazione tedesca dalla fran
cese nell’abbilo, vito, temperamento, disciplina et altro non 
mi do la premura di riararlo essendo ciò a tutti noto. Solo 
dirò che il bastone nei tedeschi, abbia tale virtù avuto di 
tenerli a dovere sempre, come religiosi della più stretta 
osservanza. E perchè trovo di non essermi curato di notare, 
per molti anni, le cose dei tedeschi, quantunque potrei 
alla memoria r i d u r r e  varie occorrenze circa loro; tuttavolta 
non essendo stato molto rimarchevoli, solo ramonto il gran 
rigore usato dal colonnello Odovardo con i soldati del suo 
Regi monto i or tutto il tempo che in Lodi fu di Presidio, 
coll’aggiungere che da esso lui ebbe cominciamento la po
lizia nei soldati e sino nei quartieri.

L’anno 1724 ai 16 di maggio, dai Tedeschi all’Adda, 
si fece piantare, o sia metter in opera la statua di San 
Gioanni Nepomuceno nel qual giorno, con l’intervento del 
fu monsignor Ortensio Visconti, nostro vescovo di Lodi, li 
furono al piede di essa statua di marino poste alcuno io 
liquie del signor don Bassiano Boccadoro rettore, in quel 
tempo, di San Giacomo, sotto la di cui parrocchia ò il sito 
della ennunziata statua, come ho veduto.

L’anno 1725 i Tedeschi hanno in Sant’Antonio a loro 
spese fatto fare la capella di S. Giovanni Nepomuceno, le
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quali cose però si son fatte fare atteso che il Sergente 
Maggiore della piazza, il fu signor Conte Olgiato di Ver
celli natilo, come ben inteso, dalla uffizialità tedesca la 
quale trattava e patteggiava, furono da esso Conte insinuate 
e procurate.

Nel 1726 in detta chiesa di S. Antonio venne fatta, 
dal Militare tedesco avanti la detta cappella la sepoltura 
che si vede, per uso dell’uffizialità che di mano in mano 
fosse qui in Lodi passata all’altro mondo (1).

Sotto i tedeschi è finalmente seguita la bramata mu
tazione del Corpo di guardia quanto al sito e luogo. Era 
esso prima nella nostra Piazza del Duomo, non già nel 
mezzo, ma quasi alla mettà verso però più all’osteria detta 
della Vignola (2). Sicché avendo avuto la città il mezzo 
di farlo levare per via del signor conte Ghel allora colon
nello qui di presidio, ai 21 di marzo 1721 fu levato. E per
chè di ciò ne ho fatto diffusa narrativa nella mia descri
zione della Piazza del Duomo, rimetto ivi il Leggitore per 
non moltiplicare la fatica o sia perdere il tempo, massimo 
avendo io prefisso di scrivere molte cose (3).

Qui però avanti di proseguire più oltre lasciare non 
voglio il.fatto al fu marchese Annibaie Sommariva nostro 
patrizio al principio dei Tedeschi occorso in Piazza. Stet
tero in esso per vari mesi, dodici gran pezzi di canone li 
quali s’addimandavano i dodici Apostoli nel qual tempo 
eravi uno strazzone tedesco che andava questuando. Ora 
non so corno diede costui motivo al lacchè del dotto mar
chese in piazza di darle un urtone oppure una bastonata;

(1 ) La C hiesa di S. A n to n io  è o ra  r id o tta  a te a tro  G affurio .
(2 )  N el C iv. M useo è  u n a  veduta della  piazza di L odi n e l secolo X V II 

col C orpo  di g u ard ia  in  d isc o rso .
(3 )  V . questo  P eriod ico , a. 1915, p . 4 8 -5 0 .



sicché alcuni ufficiali tedeschi che erano di guardia pre
sero le parti di costui ossia del detto zaltrone, e s’avven
tarono contro del marchese Soinmariva o non già del suo 
servitore, come si credeva, forse persuasi qualmente l’oc
corso fosse proceduto dall’ordine del padrone. Per difen
dersi il marchese dovette sfoderare la spada che li stava 
per altro bene in mano. Ma perchè la soperchieria dei uf- 
fiziali tedeschi, per essere molti colla spada contro uno era 
per far restare al disotto il povero cavagliere, opportuna 
fu la cana del suo lachiere il quale ora ad uno ora ad un 
altro dei uffiziali tedeschi, dava delle fiere bastonate in 
modo che il suo padrone campo ebbe di rinculare bel bello 
sino al segrato del Duomo colla propria spada. Gionto al 
sagralo suddetto il cavagliere vedendo il popolo come i 
Tedeschi desistere non volevano per quanto li sembrava, 
s’alzò da ogni parte la voce alto, alto, che è sagrato; sicché 
temendo i tedeschi che il popolo non si interessasse a fa
vore del suo patrizio, così fattamente oppresso, stimarono 
opportuno dimandare la guardia farli levare la spada e 
farlo condurre nella camera dell’uffiziale di guardia. E qui 
ecco un altro disordine nel levarlo da dove non si poteva 
nel che il popolo noi; si oppose considerato il mal maggiore 
che poteva succedere. Vi fu chi provò di romperli la spada 
in mezzo ad una rotta di cannone, di quelli che erano al
lora in piazza, ma essendo che avesse una lama molto fina 
non puotè spezarla in due come si era prefisso.

Come poi la cosa sia stata aggiustata e che soddisfa
zione siasi data al suddetto marchese io non mi ricordo, 
e perciò, in caso non sono di terminare compitamente il 
fatto, nel che il leggitore compatisca il difetto della me
moria.

Potrei, doppo il 1725, riferire alcune cose di pocco
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momento dei Tedeschi, ma stimo bene il lasciarle. Solo 
dirò a gloria della verità che l’anno 1727 la Città non sa
peva più dove alloggiare i Tedeschi ; che per la quantità 
e non ostante nemmeno un soldo correva, perchè avevano 
ne’ soldati chi faceva il ferrare, legnamaro, barbiere, sarto, 
marescalco, calzolaio, zavatino, i bottoni, la lavandera, l’ar- 
mirollo, i allamari, il sellare, il'cappellaro; in una parola 
nei Tedeschi vi sono tutte le arti ; e quel che loro non 
fanno o non hanno, lo fanno venire dalla Germania, e 
perciò ai nostri mercanti va male. Altro non vi manca nei 
Tedeschi se non se facessero dalla Germania portare la 
minestra..,, e la carne.

Nel 1727 i Tedeschi hanno fatto fare Fallare di marmo 
alla capella di San Giovanni Nepomuceno nella chiesa di 
Santo Antonio di Padova.

In detto anno venne ordinato da Roma per un anno 
la colletta per l’imperatore acciò Iddio li concedesse la suc
cessione maschile (1).

In esso anno sono morti moltissimi soldati per causa 
del pane così cattivo che li davano, come dall’annotomia 
fatta pocco prima, ma però, nello stesso, anno, si è scoperto. 
Tanto è vero, circa la pessima qualità del pane allora dato 
ai poveri soldati, che posso dire con tutta verità qualmente 
un cane barbone il quale avevo in detto anno, stentava a 
mangiare il detto pane.

Nel 1728 ai 7 di Aprile, morì il signor Cosimo Fer
dinando Osmada, notaio pavese, colonnello riformato e luo
gotenente del Governatore in età di anni 44 per una febbre 
maligna, e fu portato alle Grazie (2).

(continua)

(1 )  F u  in u tile  : g li successe la figlia M aria T eresa  in  forza della p ram 
m atica  sanzione (L a  D ir .) .

(2 )  C hiesa di L odi (L a  D ir .)



L’ARTE NELLA BASSA CAMPAGNA 01 LOMBARDIA (*>

U na conferenza non comune, per l’argom ento 
e pel contenuto, è da r itenere  quella, su « I sor
risi d ’a r te  nella bassa  p ianu ra  lom barda », tenu ta  
a lla  Letteraria, da l l’ avv. cav. Giovanni Cairo. Il 
quale è dei pochi in Lom bardia, e, ahimè, forse in 
Italia, che si occupino, con am ore pa r i  a l l’ingegno, 
del nostro patrim onio artistico, e non r itengano, con 
ciò, di b u tta re  il tempo alle ortiche.

Noi abbiamo, sì, monum enti e opere d ’ a r te  
che, oltre l ’omaggio dei vari Baedeker, han  quello 
della pubblica opinione nazionale, e son vigilati 
bene e guai a  chi li tocca ! Ma quanti ne abbiamo 
che il loro in trinseco valore e il nome dei loro au
tori non salvano dai deturpam enti, dall’abbandono 
e... dalla  eventuale esportazione in America ! Mai 
come di questi mesi gli an tiquari  esportatori han  
lavorato  con successo degno dei decreti degli ex tra 
profitti di guerra .  E perchè ? Perchè, appunto, t ro 
vano l ’opera loro agevolata  dalla indifferenza del 
pubblico e dalla  inerz ia  delle au torità .

Sì, noi abbiamo una organizzazione b u roc ra t ica  
per la  sovraintendenza ai monumenti, ma, se in
te rroga te  i mem bri di questa o quella Commissione, 
vi sentite rispondere che i m onum enti son troppi 
e i quattr in i  per  vegliarli troppo pochi.

( i )  D a La Perseveranza, d e l 27 N ovem bre  1916.



Fatto  è che — lo h a  chiarito  ieri il Cairo — 
vi sono, nella bassa p ianura  di Codogno, castelli 
insigni come quello di M accastorna, che son ridotti 
a  cascinali, e affreschi leggiadri di continuo affu
micati, poi che vi si cuoce accanto  la polenta.

La illustrazione dei tesori ar tis tic i di una  con
t ra d a  tan to  vicina a  Milano (il Procaccini, Marco 
d ’Oggiono, Calisto Piazza, il Luini, Gaudenzio F e r 
r a r i  han  contribuito  ad adornarla) e la  rivelazione 
dolorosa di soverchie dim enticanze, han  commosso 
—  è la paro la  — gli ascoltatori, i quali — d’ac
cordo con l’o ra to re  — presen te ranno  a lla  Commis
sione dei Monumenti u n ’apposita relazione. E spe
riam o la Commissione in tenda occuparsene.

SPIGOLATURE BIBLIOGRAFICHE PER LA STORIA LODIGIANA

3 2  l ’a r t e  n e l l a  b a s s a  c a m p a g n a  b i  Lo m b a r d ia

Il prof. Milziade M agnini dell’un ivers ità  di Roma, 
nella  II p un ta ta  del suo studio sui « Difensori di 
Rom a m orti e feriti nel 1849 », r ip o r ta  l ’elenco 
degli eroi caduti nella gloriosa impresa.

Vi rileviam o il nome di Cadassi Giuseppe (n. 
322 dell’elenco), d ’anni ventuno, nativo di Codogno, 
soldato semplice o comune della Legione Garibaldi 
che riportò  « due ferite: una m uscolo-cutanea nella 
regione s in is tra  del dorso, l’a l t ra  cu tanea nella re 
gione m am m aria  s in is tra  » nel com battimento del 
3 giugno, fu ricoverato  nell’Ospedale di San Gia
como, ma ne partì  il 14 luglio. Altri lodigiani non 
appaiono dalla lista.

(Rassegna storica del Risorgimento,  a n n o  I II , fase. 5 -6 , 
S e ttem b re -D icem b re  1916, p. 7 0 0 -7 0 1 ).

G. B . Cu r t i .
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Nel secondo Centenario della nascita del Conte
Giorgio Giulini ¡storiografo milanese. Voli. 2.
Milano 1916. St. Stucchi, Corotti e C.

I due volumi contengono uno studio bio - bibliografico 
del conto Alessandro Giulini che, per esso, si valse dei do
cumenti custoditi nel domestico archivio: una monografia 
intorno a « Giorgio Giulini musicista » dovuta a Gaetano 
Cesari, nella quale vien messa in bella luce un aspetto no
tevolissimo, e fino ad ora quasi sconosciuto, della attività 
giuliniana; in fine due scritti inediti del Giulini stesso, 
dei quali l’uno tratta « Delle antiche mura di Milano », 
e l’altro « Delle chiese et abbazie dello Stato di Milano 
soggette a patronato regio ».

Certo la Città di Milano non poteva onorare più de
gnamente la memoria del proprio Storiografo nella ricor
renza bicentenaria della sua nascita. Noi non possiamo di
lungarci nell’ analisi di questa importante pubblicazione ; 
crediamo però nostro dovere di segnalare quei luoghi dove 
il Giulini, nelle opere sue inedite parla di Lodi e suo ter
ritorio. Innanzi tutto, uomo dottissimo, ora in relazione con 
tanti personaggi della stessa levatura suoi contemporanei, 
tra i quali il nostro vescovo Conte Giovanni Antonio della 
Beretta, insigne letterato ed archeologo, corno risulta da 
una lettera esistente nella nostra civica biblioteca (1). Tro
viamo menzionato il Monastero di Villanova, la Cattedrale 
di Lodi; si parla del monastero dell’Ospedaletto citando un

( i )  C red iam o  anzi che l ’A rch iv io  vescovile di L o d i ne  conservi d e lle
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diploma con cui Giovanni Visconti arcivescovo di Milano 
donò molti beni al monastero stesso: il Giulini però ve
deva alquanto buio in questo documento, ed aveva ben ra
gione e, se avesse avuto cognizione della « Lettera intorno 
alla vera e sicura origine del venerabil Ordine dei PP. 
Gerolamini » del P. Abate don Pier Luigi Galletti al 
Card. Querini, contro le asserzioni del 'Neririi citato dal - 
l’Autore, si sarebbe sempre più persuaso che quel diploma 
fu a bella posta alterato, e che quei boni furono donati 
non al Monastero,, ma all’Ospedale, giacché ai tempi de l
l’arcivescovo Giovanni Visconti non esisteva ancora l’Ordine 
dei Gerolamini. Si dà quindi un ampio cenno, con qualche 
particolare ignoto ai nostri storiografi Defendente Lodi o 
Giovanni Battista Molossi, della Prepositura dogli Umiliati 
di San Giovanni alle Vigne e d’Ognissanti; del Priorato di 
San Marco di Lodi Vecchio parla pure con qualche diffu
sione, ma ignora che questo era passato nella nuova città : 
altrettanto dicasi del Priorato di San Pietro di Panilo. Più 
lungamente parla della Abbazia di Santo Stefano al Corno ; 
ma non dice nulla di nuovo ; così pure anche riguardo ai 
Vescovi di Lodi.

Importantissimo è lo studio « Delle antiche mura di 
M ilano», af quale è dedicato l’intiero secondo volume: è 
opera completa, organica, eseguita con rarissima competenza 
su documenti e sulle cronache non solo di Milano ma anche 
di altre città, specie dei Morena nostri che l’A. ritiene pre
cise ed attendibili per quanto scritte da nemici di Milano.

Nè va trascurata la parte iconografica portante fac 
simili, ritratti, prospettive di case, villo, stanze di casa Giu
lini, non che due carte rappresentanti la planimetria della 
cerchia antica della insubre citlade.

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

Nella nota collezione di manuali dell’ editore Hoepli 
di Milano, è uscito ora la Vita di Maria del cav. prof. 
Asioli, del quale si presenta insieme la seconda edizione 
delia Vita di Gestì dello stesso autore. Il prof. Asioli l’ha 
riveduta e migliorala notevolmente introducendovi oppor
tune modificazioni anche nelle note, nelle citazioni e negli 
indici, e vi ha aggiunto una nitida carta a colori della 
Palestina. I due volumetti, in bella edizione, legati elegan
temente e offerti a un prezzo- assai mite (L. 3 ognuno), 
data la grave crisi della carta, si completano reciprocamente 
in uno studio accurato e diligente. L’autore ha compiuto 
una narrazione semplice e chiara : procedendo nella lettura 
ci si sente insensibilmente attratti sino alla fine, è quindi 
un libro accettevole anche a coloro che, ingenerale, sono 
meno inclini a Iettare di carattere religioso. La Vita di 
Maria è illustrata passo passo, da una documentazione 
ampia e sicura. È un lavoro geniale di penetrazione col
l’intento di giovare alla mente e ai cuore di quanti sen
tono, nell’ora che volge, il bisogno di ascensioni spirituali.

A complemento di siffatti studi, dobbiamo ricordare 
altri manuali dell’editore Hoepli, usciti nella stessa sua 
collezione e che ebbero liete accoglienze dal pubblico, e 
cioè: S. Paolo, il Manuale della Bibbia, le Epistole, 
del prof. Zampini, il Manuale del Vangelo e lim ita z io n e  
d i Cristo dello stesso autore. (A).

** *

P r o f . P. Or s i  — Breve Storia d’Italia. — Quinta edi
zione continuata fino al 1915. Volume di pag. VIII-295.
L. 3. — Ulrico Hoepli Editore. Milano, 1917.

Il Manuale Breve Storia d 'Italia  dell’on. Pietro Orsi
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è ormai giunto alla quinta edizione, il"che costituisce la 
prova migliore dei suoi pregi.

In questa nuova edizione PAutore ha aggiunto un ca
pitolo sulla conquista della Libia condncendo poi la narra
zione fino allo scoppio della guerra europea. Così in un 
volumetto di 300 pagine il lettore trova raccolta, in forma 
limpida e facile, tutta la storia d’Italia dai tempi più an
tichi ad oggi, e l’interesse del libro è accresciuto dal fatto 
che l’esposizione va ampliandosi man mano che si arriva 
ai tempi più recenti.

PUBBLICAZIONI AVUTE IN CAMBIO
nel I.° trimestre 1917

L’A rch ig innasio  - B olle ttino  della Biblio teca C om unale  di' 
Bologna. A. XI, n. 5-6 .

Archivio  della Socie tà  V erce llese  di S to ria  e d’A rte .  A. 1916.. 
N. 4.

A rchivo  Ibero -am ericano , Ano III, Nov-Dic. 1914, N. XVIII, 
Ano IV, N. xrx.

Atti R. A ccadem ia dei L incei — Adunanza so len n e  del
12 nov. 1916.

L’Ateneo Veneto, Nov-Dic. 1916, fase. 3 .°
Atti e M em orie  della  R. D eputazione di S to r ia  P a t r ia  p e r  

le Marche. T erza  Serie , Voi. I, Fase. I, 1916.
Atti e M em orie  della  R. Dep. di St. P a t r ia  p e r  le Provincie- 

di Rom agna. Luglio-Die. 1916.
Bollettino S torico  P iacentino . A. XI, fase. 6.
Bolle tt ino  Araldico S torico Genealogico. A. VI, N. 12, A. VII, 

n. 1, 2.
Bollettino ita liano di num ism atica  e di Arte della  Medaglia. 

A. XIV, Ott. Nov. Die. 1916, n. 4 .
Bolle ttino  d’A rte  del M inistero della  P. Is truzione . A. X t 

fase. XI-XII.
Bolle tt ino  della Civica Biblio teca di Bergam o. A. X, n. 4.
B rix ia  Sacra. Nov. Die. 1916, fase. 6.
Bulle tt ino  Senese di St. Pat., A. XXIII, 1916. Pase. III.
Faenza . Bollettino in te rnaz iona le  delle C eram iche  in Faenza. 

A. IV, fase. IV.
F e lix  Ravenna, Fase. X XIII (Luglio-Settem bre 1916).
I l lus traz ione  Catnuna 1916, 11. 12 — 1917, n . 1.
Per iod ico  della Società  S torico  Comense, fase. 88.
R end icon ti  della  R. A ccadem ia dei Lincei, Classe di scienze 

morali, s to r ich e  e filologiche. Ser. Quinta, Voi. XXV, 
fase. 5-6 .

R om a e r o d e n t e .  A. VI, num. 67-69.
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I r H  H i  d ii1 l i  I I  e I C i r i
del Circondario e della Diocesi 

DI LODI

FRANCESCO DE LEMENE E L’ARTE DEL SUO TEMPO

Le le t te re  ined ite  del « c igno  dell’A d d a  », che  si con
servano  nella L audense ,  furono s tud ia te  ed in p a r te  r i a s 

sun te  dal Vignati (1), il quale  non andò secondo a nessuno 

ne l l ’am ore  agli s tud i  storici. La  raccolta, s o t t r a t ta  alla d i

spersione  o alla ge losia  di qua lche  bibliom ane, nel p iù  • 

d e ’ casi, resti tu isce al poeta , b ril lan ta to  di spagnp ler ie  ed 

espertiss im o n e ’ g o rg h e g g i  metrici, la fama di p rosa to re  

p iano  e giudizioso, conferitagli da  un elogista. Il Ceva (2) 

na rra  che  il L em ene, scrivendo  alla m adre  d ’una bimba, 

c h ’ei doveva  tenere  al fonte battesim ale, le raccom andava  

un bel nome, poiché  la durezza di tali paro le  gli riusciva 

sgradevole , come a Virgilio, e gli offendeva l ’a rm onia  del 

verso. N on  ci curiam o di po rre  in rilievo i preg i e i difetti 

delle t recen to c in q u an tac in q u e  le ttere  con che  l’au to re  supplì  

al par la r  familiare, d iscendendo  con acum e e sem plicità  

dalle  tu m id e  sdolcinatezze de ll’a rcade  alla fluida grazia  del 

dia logo breve  e sp o n taneo  ; m a poiché anche  l ’a r te  lo- 

d ig ianai del tem po  par tec ipò  d e ’ consigli del poeta , n o 

tiam o in lui la p revalenza  di un sen tim en to  este tico  affet

ta to  ed  im paccia to , che h a  i vizi della m an iera  ne ll’esp res 

sione r id o n d an te  e vacua pe r  i mezzi estrinseci che adopera .

(1 ) Francesco D e Lemene e il suo epistolario inedito in Archivio Storico 
Lombardo X I X  ( ’ 8 92), pp. 3 4 5 -7 6  e  6 2 9 - 7 0 .

(2) Memorie d’alcune virtù del signor Conte Francesco De Lemene, M ilano, 
1 7 1 8 ,  p. 83.

Arch. S t o r A. X X X V I .  3
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I l  L em ene, nella sua  p iccola  c ittà , era il consultore  

di tu t t i  ; nobile , ricco, celebre, credentiss im o, aveva  la d i

g n i tà  s tr isc ian te  e l ’arguzia  p a e sa n a  de l l ’uom o di corte  e 

di m ondo, e qu indi non  po teva  non avere  la devo ta  s t im a 

d e ’ conterranei.  E b b e  p u re  u na  cer ta  p ro p en s io n e  all’arte, 

m a non fu nè  un  co lle t to re  nè un  critico ; gli ultimi r i 

flessi del suo is tin to  m elodico  lam bivano  il cam po  delle 

arti  rap p re sen ta t iv e  : ecco, dunque , il p o e ta  che  si r iduce 

a l l’ufficio um anis t ico  de ll’idea to re  di com posizioni sacre, e 

che  si fa enfatico am ico a p it to r i  e scultori : a qu an t i  

usufruiscono della fantasia  (« la m a tta  di casa ») p e r  g in 

gillarsi fra i belati n e l l ’om bra  g r ig ia  del m estiere . Il ba

rocco sp ad ro n eg g ia  nelle p iù  lu tu len te  fo rm e ;  la b iacca  

e le cascag gin i fanno  intiSichire le iperboli baldanzose  

del Seicento , e l ’e tà  d e ’ cicisbei e degli s tucch i  rivela la 

ca r ica tu ra  de l l ’e leganza  e l ’effetto comico de ll’inverisimile, 

che  titilla le orecchie, d isab ituando le ,  insiem e con gli occhi, 

dal nerbo  dello stile individuale , d a l l ’incisiva d e te rm in a 

tezza del genio. E  l ’eccessiv ità  del conce tto  classico franteso, 

sm inuzzato, i l legg iadrito  che in cam m in a  gli a rcadi del p e n 

nello, dello  scalpello  e delle seste  a falsificare i m onum en ti  

an tich i e della R in a sc i ta .  E  non m ancano  le m use  ad  
isp irare  i guas ti  !

Cosi av v en n e  p e r  la chiesa de ll’in c o ro n a ta ;  i preposti  

vo llero  a g g reg a r le  un  coro, e fu g ran  v e n tu ra  se gli a r tis ti  

si as ten n ero  dal d e tu rp a re  con a l tre  a g g iu n te  la m irabile  

concisione b ram an tesca  de l l ’o t tagono . F a u to re  della  riforma 

fu il L em ene, che  scrisse a Carlo F o n ta n a ,  a rch i te t to  del 

pontefice, ch iedendog li  un pa re re  ed  un d isegno. Il F o n 

ta n a  rispose (i) c o m b a tten d o  la p ro p o s ta  o n d e  un  a rch i te t to

( i )  F u  stam pata  da L. B e l t r a m i  (Per la storia del Tempio della B . Ver

gine Incoronata in Lodi in Archivio Storico Lombardo, XX (1895), pp. 1000-



m ilanese v o lev a  ripetere nel presbiterio  la planim etria del 

tem pio, ed unì un foglio  col nuovo tracciato, il cui in g e

gn oso  accorgim en to  prospettico  era palese per l ’incrocio 

di due oblique tirate d agli angoli delle  con trolesen e del 

coro ai lati delle  cantorie (i). I  lod igiani, sodisfatti d e l 

consiglio, ringraziarono il F on tan a, per m ezzo del Le- 

m ene, il quale li scusò del com penso inferiore al d isturbo 

e al m erito del fam oso architetto  (2).

L ’emiciclo, fu p r e c e d u t o l a  u na  specie di vestibolo , a 

p ia n ta  re t tango la re ,  coperto  da  volta  a bo tte ,  che  s ’a t tacca  

con  u n a  zona obliqua, alla vo lta  simile e p iù  bassa  d e l 

l ’an tica  cappella . L ’altezza- del p r im o  annesso  soverch ia  

quella  d e l l ’abside, ed  i pilastr i  angolari  h an n o  un  accen to  

pseudoclassico ; q u es to  d ig rada re  p rospe tt ico  di lesene, di 

foglie d ’acan to  e di m o d an a tu re  curve  è un  a t te n ta to  alla 

g ran d io sa  coesione s ta t ica  degli antichi ; esso però  susci

te re b b e  qua lche  sim patia , se p e r  p i ù 'd i  un  secolo non 

ne  avessero  sc iupa ta  la rara  convenienza  i veri m aestr i  e 

gli anon im i m ura to r i .  N el 1699 il L e m e n e  tra tta , p e r  la 

decorazione  p i t to r ica  della  p a r te  ap p en a  fabbricata, ed è

É l 'a r t e  DEL s u o  t e m p o  3 9

1001) e reca la da ta  del 1689. A l e s s a n d r o  C a v e n a g o  ( Annotazioni d i

verse di cose seguile in Lodi dall’anno 1643 al iy o o ,  Ms. della B ib lio teca Lau- 
dense , A rn i. X X I, B. 36, c, 58 v.) c ’inform a che agli undici del m aggio  
« si fecero li fondam enti per fa r  il coro di dietro all’altar della Madona » 
e ai n o v e 'd e l  lu g lio  1691 « si letiò lancona a l ’aitar magior, et l i  quadri 

laterali et si disfece lattar, et si diede principio per fa r  la pertura per andar da 

la chiesa in coro nella SS. Coronata di Lodi, et il giorno ig  lulio si fieni da 

romper li muri l i  quali sono roti a fu ria  di scalpali « per risparm iare  l’affresco 
m iraco loso  infisso ne lla  pare te  (M s. cit., c. 69 v.).

(1 )  DI questo  foglio irreperib ile  ci dà notizia l ’egreg io  cav. G. A gnelli.
(2) Minute di lettere diuerse del Sig.re Francesco De Lemene scrite in 

vari luoghi, e tempi (A pografo  d el la  L a u d e n s e ,  A rm . X X I, A . 3 7 )  n . 37. 

L ’in te ressan te  ra cc o l ta  d e r iv a  dal m s .  o r i g i n a l e ,  p o s s e d u t o  dal c o n t e  A n t o n i o  

S im o n e tta  e  c i ta to  più  v o l t e  d a l l ’ARGELATi (Bibliotheca Scriptorum mediola- 

nensium, M ediolani, 1 7 4 5 ,  t . II , pars altera , col. i 9 6 0  e passim ).
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d eg n a  di essere  conosc iu ta  ia le tte ra  c h ’egli invia  a S te fano  

M aria  L eg n an i  in Torino .

« I l  P a d re  Ceva mi scrive a p p ro v an d o  l’invenzione  mia 

della S to r ia  di E s te r  da d ip in g e r  nel nostro  coro de ll’i n 

coronata , m a dopo essersi abbocca to  con V. S. mi m otiva  

la difficoltà di p o te r  d is tendere  in tu t to  il g iro  del coro 

quella  sto ria  sola p e r  l ’in te r ro m p im e n to  delle finestre, si 

che  converrà  d ’una storia  g ra n d e  farne tre  picciole. P erò

V. S. rifletta sopra  il d isegno che  ha  del coro formato 

con le d e t te  misure, e consideri se l ’alzar le finestre fin 

so tto  al fregio po tesse  g iovare  a ll’opera, e non offendere 

1’ a rch ite t tu ra ,  pe rchè  in tal caso parm i che si g u a d a -  

g n a re b b e  assai sito a basso. F acendosi  i tre  quad ri  p e r  quello 

di mezzo p o trà  serv ire  la s tessa  storia  d ’E s te r  e pe r  le 

laterali converrà  an d a r  p en san d o  qua lche  invenzione, p e r 

chè il d ip ingerv i li apostoli com e nel D om o (i) mi pa rrebbe  

u na  p o v e r tà  d ’ingegni. In ta n to  vorrei che riflettesse pure  

su tu t ta  l ’ope ra  che deve  fare non so lam en te  nel g iro  del 
coro, m a  anche  n e ’ lati delle due  portine , e nelli archi 

che sono sopra  1’ a lta re  e in tu t to  il presb iter io . E  poi 

considerasse  che  dee correre  a conto  di V. S. la  spesa 

del tu t to  sì di colori, com e d ’oro, e della m ercede, che 

si d o v rà  a chi h a v rà  da  lavorare  p e r  l ’a rch ite t tu ra .  In  oltre 

dov rà  hav e re  la considerazione alle spese del p roprio  m a n 

ten im ento , ed a v iaggi da  farsi pe r  ta le  operaz ione  non 

in te n d e n d o  la  scuola di h av e r  in ciò obbligazione come 

pra ticò  ap p u n to  col sig. Lanzano , col quale  concer tò  sen- 

z ’a ltra  obbligazione  di pagarg li  in tu t to  e pe r  tu t to  scudi

( i )  N e ll’abside, p rim a del restauro  m od ern o , si vedeva VAssunta affrescata 
da A n to n io  C am pi (1566-69). Cfr. D e f e n d e n t e  L o d i , Chiese ed oralorj della  

città e dei chiosi date al clero secolare (M s. della L aúdense , A rm . X X II, A. 32), 

P- 3 7 -



E l 'a r t e  DEL S0O TEMPO 41

cinquecento . F a t t e  le considerazioni sudette ,  è poi n e 

cessario  che V. S. mi m andi uno sbozzo della sua  p r e 

tensione, pe rchè  questi  signori possano  p re n d e r  le loro 

m isure  p e r  non  im pegnars i  di p iù  di quel che possono.

L a  p rego  a d u n q u e  della sop rascr i t ta  necessaria  n o 

tizia p e r  p o te r  d isporre  il tu t to  p e r  quel tem po  V. S. 

hav rà  di libertà  p e r  p o te r  uenire  ad  a t te n d e re  a q u e s t ’o

pera , m e n tre  di tu t to  cuore L ’abbraccio  e mi dico ».
L ’invenzione non è peregrina , m a d im ostra  ne ll’au tore  

— votatosi,  fin dal 1684, alla lirica religiosa (1) — l’o p p o r 

tu n i tà  della scelta  ab itua le  ai teologi, che, escluso S. B er

nardo- (il quale  non descrive la g loria  celeste  de l la  V e r 

gine), accostano  il m ari tagg io  di E s te r  e le nozze m i

s tiche della M adonna ,  di cui c ’è la profezia a llegorica  nel 

can tico  V en i de L ibano sponsa rnea (2).

Il' L eg n an i  non po tè  im pedire  l ’ap e r tu ra  delle due  fi

n es tre  re t tango lar i ,  che  sviano 1’ a ttenz ione  dal sogge tto  
p rinc ipa le  con i p u t t i  ingessa ti  su le tozze cornici, e d i 

s tr ibu ì ne ll’am pia  curva  de ll’abside i tre  episodi unendoli  

con l ’ a rch i te t tu ra  dello sfondo. A l  pr im o  incon tro  di 

E s te r  con A ssu ero  (3) seguono la co n seg n a  del d iadem a 

reale ed il convito  p o p o la r e , a cui s ’ affretta la folla 

indiscip linata , t r a t te n u ta  sullo scalone dalle  rudi guard ie  

del palazzò (4). N e ’ due lati piani del vestibolo, sopra  

le porte ,  si affacciano dec lam ando  da  due  p a lche tt i ,  con 

la volta  a crocerà  ed il p a rap e t to  b iconcavo : a des tra ,  

S. R o sa ,  S. A g o s t in o  e S. L o ren zo ;  a s in is t ra :  S. P ie tro ,

( 1 )  V i g n a t i , op. cit., p- 372;  I. C a r i n i , L ’ .4 r ca lia  dal 16'go al iS go  : 

Memorie storiche, R o m a ,  1 8 9 ' ,  p- 280; A .  B e l l o n i , I l Seicento, M i l a n o ,  s. d . ,  

p .  1 1 4 .

( 2 )  Cantico dei cantici, I V ,  8.

(3 ) Libro di Ester, II, 9.
(4 ) Libro di Ester, I I , 17-18.
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8 . P ao lo  ed il salmista. Questi  pe rsonagg i,  che  s ’infervo

rano  nel tr ionfo di Maria, differiscono dai pacifici orientali 

che  assis tono alle nozze della pup il la  di M ardocheo . N ella  

regg ia  di A ssu ero  « p en d ev an o  d a  tu t t i  i lati le ten d e
se

di color celeste  e b ianco e di g iac in to ,  so s ten u te  da funi 

di bisso e di scar la t to  passa te  in anelli d ’avorio e a t tacca te  

alle co lonne di m arm o ; e in s iem em en te  i letti d ’oro e 

d ’a rg en to  erano  posti  o rd in a tam en te  sopra  il pav im en to  

las tr ica to  di sm era ld i e di m arm o di P a ro s  e p i t tu ra t i  

con v a r ie tà  am m irab ile  » (i). D i simili incan ti  nessun  in 

dizio nel d ip in to  dai colori an n ebb ia t i  e dalle  p ro sp e t t iv e  

ch iuse  com e corridoi fra le false pare t i  e gli archi di tala 

e di legno. L a  p o rp o ra  e le a ltre  t in te  s em b ran o  diluite  

nella calce, e le facce b ianchicce  o te rree  sono spesso  om 

b reg g ia te  con u na  m ezzatin ta  m arrone . C ’ è d iscrepanza  

fra il lusso  delle im m agin i  e la p o v e r tà  del sen t im en to  ; 

la re tto rica  carraccesca  si esaurisce  nelle lam b icca tu re  del 

p iù  sv igorito  raffaellismo, e q ua  e là occh iegg ia  o nuo ta  

neH’aria  di pa lu d e  qua lche  sm asco lina to  angiolo co rreg -  

gesco. E p p u r e , p e r  s e t te c e n t i s t ic a , q u es ta  decorazione 

non  è in tu t to  e p e r  tu t to  b iasim evole  ; a lcune  figure con 

corrono  a l l’ illusione scen ica  e rec itano  la p ro p r ia  p a r te  

o sim ulano  il p roprio  ca ra t te re  com e le com parse  ne ' t r a 

ves t im en ti  del m elod ram m a. Il d isegno  è ab b as tan za  buono, 

m a  gli d ife t tano  la franchezza e la v a r ie tà ;  i corpi sono 

legati,  com e in u n a  scu ltu ra  m edievale , d a l l ’insufficienza 

del rilievo che  so p rap p o n e  con to rn i  a contorn i,  t ra n n e  

nelle cantorie , dove perdura ,  so tto  m en ti te  spoglie, l ’estasi 
d e ’ p r im i barocch i  (2).

(1 ) Libro di Ester, I, 6 .
(2 ) Il benevolo  g iud izio  del L a n z i  (Storia pittorica dell’ Italia, IV , M i

lan o , 1823, pp. 2 6 7 -6 8 ) sul L anzani (1 6 5 0 -1 7 1 5 ) e sul L eg n an i (1 6 6 0 -1 7 1 3 )
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L ’ eq u iva len te  poetico  dell’ affresco m agg io re  è nel 

sone tto  encom iastico  del L em ene

C h i a m a  A s s u e r o  a la c o r o n a  assira

la s a g g i a  ebrea, c h e  fra le  s te l le  è un  so le .

P i n g e  il L e g n a n  la p o m p a ,  e , c o m e  s u o le  

n e  le  su e  b e l le  id ee  lo  s p ir to  ispira .

T a n t o  l ’ar te  p o t e o ,  c h e  l ’o c c h i o  m ir a  

g l i  a t t i,  i m o t i ,  i p e n s ie r i ,  e  le p a r o l e ;  

n è  m e a  s u pe r b a  a r c h i t e t t ò  la m o l e ,  

d o v e  l ’opra  i m m o r t a l e  e  v iv e  e spira .

A l  g e m i n o  l a v o r o  io  m i  c o n f o n d o  ; 

n è  so ben d ir  di q u e l l a  m a n  perita  

q u a l  s ia  il p r e g io  p r h n i e r ,  q u a le  il  s e c o n d o .

S e m p r e  la m a n o  il C r e a t o r e  -m unita :

lo  i m m i t a  a l lo r  c h ’E g l i  a r c h it e t ta  il m o n d o ,  

lo  i m m i t a  a l lo r  c h ’ E g l i  d à  spirto  e  v i ta  ( l ) .

Il notissim o para lle lo  d ’Orazio (2) si cam bia  in uno 

s tan tio  p rece t to  le tte ra rio  del poe ta  lodig iano  , il quale  

scrive al p i t to re  F i l ippo  A bb ia t i  (3): « Io  hebbi sem pre  

u n a  s im patia  na tu ra le  co ’ p it to ri ,  forse p e r  quella  affinità 

che passa  fra la poesia  e la p i t tu ra ,  essendo  la p i t tu ra  una  

m u ta  poesia, e la poesia  u na  p i t tu r a  loquace. » È  anche 

ques to  un  g iuoco verba le  : chè  si può  essere  g ran d i  poeti  

senz ’avere  sensibilità  a r t is t ica  — ossia critica  — ed  insigni 

p it to ri  senz’esser tocchi dalle  finezze del sen t im en to  p o e 

tico. A l  L em en e  g a rb a n o  le p it tu re ,  e ta lvo lta  l ’es tro  le

n o n  è c o n t r a d c t t o  d a g l i  scr it tori o d ie r n i  ( C l r . ,  G .  K .  N a g l e r ,  Neues allge
meines Künstler-Lexikon, V i l i ,  L i n z  a.  D . ,  1 9 0 6 ,  pp. 2 2 7  e  355;  G .  N i c o d b m i ,  

L a pittura milanese dell’età neoclassica, M i l a n o ,  1 9 1 5 ,  pp. 9 - 1 0 ) ,  m a  d o vr à  

essere  re tti fi cato  r a d i c a l m e n t e  da u n a  so da r e v i s i o n e  d e ’ cr iteri  s e g u i t i  f i 

n o r a  n e l l o  s t u d io  di q u e s to  p e r io d o  a n f ib io .

( 1 )  F . D e  L e m e n e ,  Raccolta d i poesie, L o d i ,  1 6 9 9 ,  P- *4 4 -

( 2 )  De. arte poètica, 3 6 1 - 6 5 .

(3 )  M inute di lettere ec., Ms. c i t . ,  n. 249.
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sfiora con u n ’ im m ag ine  felice, se non s ’ im briglia  nelle 

fisime del com plim ento  o della riverenza versegg ia ta .  A  

lui non si debbono  ch iedere  i tocchi rapidi, le iridi di 

colori, le rime saltellanti,  che  il M arino  p ro fonde  nella 

sua G alleria ; dal chiacchiericcio t ra san d a to  sp u n ta  di rado 

l ’esp ressione  fervida, che  v iene da ll’ in te rno  d e l l ’an im a 

ansiosa  del seg re to  c o n n a tu ra to  a l l’opera  e alla sua forma. 
In  m orte  di F rancesco  A lban i  (i), l ’a rcade  loda

quella m an fam osa ed im m o rta le  
che d iè colori a l ’a lm a, a lm a ai colori,

e non p ag o  dello scam bietto ,  p a ra g o n a  l’a r t is ta  a P r o 

m eteo ,  poiché quegli « diè v ita  col Sol, questi  con l ’o m 

bra. » Se  il L em en e  avesse in teso  i modi peculiari ed  i 

p ieg i  anaci eontici del bolognese, vi av reb b e  r ispecchiato  

le g a lan te r ie  del suo spirito  — che tu pu r  do ta to  di sciol

tezza Armonica — e non la superficialità del sonettis ta .  I 

qua tto rd ic i  versi, sfibrati come sono, possono servire  in

d ifferen tem ente  per  l ’ag ita to  C aravagg io  o per  il mellifluo 

Dolci, pe r  il fan tastico  C ortonese  o per  il fulmineo G io r

dano  ! N essu n a  nota  ind iv idua le  pa lesa  lo stile del « m u to  

p o e ta » ,  fem m inilm ente  squis ito  ne ll’avorio  delle carni, negli 

sm alti  del ve rde  e de ll’azzurro e nella freschezza mito logica 
del suo fare ir rad ia to  dalle p iù  t ranqu il le  gioie.

E  chi sa accorgers i  di Gian Lorenzo Bernini ne ll’« e- 
m-jlator di F id ia  » {?.), inv ita to  a scolpire

col d o tto  ferro , onde ogni s tile  è stanco ,

la bella Lidia  ? a  scolpirla  sì viva che all’a m a n te  confuso 
pa r

di sen tire  A rte e N atu ra  
con gare  e terne  a co n trasta r fra lo ro  
chi la fece più bianca e chi p iù d u ra ?

(x )  F r a n c e s c o  D e  L e m e n e , Poesie diverse, M ila n o , 16 9 2 , I , p. 109.

(2 )  Poesie diverse, op. c it., I , p. 119.
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L a  chiusa è una bem beria ; ben altri meriti potevano  

indicarsi nel sensuale ed esuberante artista della reazione 

cattolica, che vo lle  adulare per l ’eternità i p o n te fici, e 

rinchiudere in più busti i segni spiranti d e ’ caratteri e 

delle  passioni um ane.

N e l sonetto com posto per la cupola del D uom o di 

Piacenza, affrescata dal Franceschini e dal Quaini, qual

che verso ci attesta com e la scienza p rospettica attirasse  

m eglio di ogni altro gen ere di pittura il rinom ato arbitro  

delle pastorellerie.
D i d u o  p en n e lli a rd ir  v o lan te  

s’inalza ad an im a r q u an to  f ig u ra .

E cco li, appunto, i voli d e ’ corpi che violano la le g g e  

di gravitazion e n ell’abisso dell’altezza.

L ’opra celeste al g ran  pastor s i sveli 
e voi d ite , o  da l’A rte o m b re  a n im a te  : 
ecco ch ’a i tu o  ven ir s ’ap rono  i C ie li ( i ) .

L ’ im m agine bellissim a co n giu n ge lo slancio lirico  

con l ’im pressione di m araviglia che desta anche nel pro

fano lo spazio creato da una poderosa sintesi di linee, d om 

bre e di scorci.

L e  pitture d e l l ’in c o r o n a ta , che ci consentirono la ne

cessaria digressione, furono com inciate ai 3 d ell’aprile  

1699(2), e  nello stesso anno A n d r e a  Lan zani affrescava la

tazza d ell’abside.

M aria d e l ciel reg in a , a lto  sp lendore  
t ’ in co ro n i del C iel ne l C a m p id o g lio , 
m a  s te so  anco ra  al tu o  sacra to  sog lio  
te  reg in a  del m o n d o  il m o n d o  ado re  (3 ).

(1 ) Il so n e tto  fu d e tta to  per l’ingresso  in P iacenza d e l n u ovo  vescovo 
M ons. G io rg io  B arn i (Poesie diverse, I , P 37)■

(2 )  C a v e n a g o , M s. cit., c. 83 v « adì 27 aprile 1699. Memoria come li 
signori della SS. Coronala diedero ordine al sig. Stefano Legnano Pitore m ila
nese per dipingere i l  coro della sudetta chiesa dal cornisone in giù et anche larcho 
del’aliar della Madonna, il quale f u  il lunedi in A lb is  (3 ap rile )  quando diede 
principio con due compagni che dipingevano larchileltura nel’ ¡stesso coro. »

(3 ) Poesie diverse, op. c it., I I , 84.
A rch . S to r ., A. X X X V I .  4
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Q ues ta  q u a r t in a  magnifica, forse, il d ip in to  assai c e n 
surabile. Il co lorito  è più succoso e p iù  rob u s to  che  nel 

L e g n a n i ;  ma il tr ipud io  degli angioli, vo lan ti  com e storni 

in una cav ità  soffocata (in cui le nubi non p e n d o n o  e si 

schiacciano), e gli errori anatom ici, spesso  svelati dai 

p iegohi delle vesti, ci fanno r im p ian g e re  anche  una  volta  

l ’affresco del B e rg o g n o n e  d is t ru t to  p e r  lasciar p os to  ad  
un a  fa rrag ine  di e lem enti  squilib ra ti .

Tra il Sei ed il S e t te c e n to  erano  g li a r t is t i  m edesim i 

che  sollecitavano l ’onore  di un e logio  r im ato  p e r  a n 

nunz ia re  al pubb lico  l ’opera  propria .  L ’a rrendevo le  silla- 

ba to re  si so t to p o n ev a  a ta le  noia, e dopo  un cenno  al 

te m a  della composizione, te rm in av a  con una sc a p p a ta  di 

razzi nell u ltim a terzina de l l ’im m ancab ile  sone tto  (i). A l 

L anzani non furono lesinate  le lodi dal L em ene ,  il qua le  ac

cettò  di scrivere  p e r  un annuar io  accadem ico . « N on es
sendo  io nè p itto re , nè scultore , nè a rc h i te t to  non  h o  la  

v es te  nutia le  p e r  en tra re  nel novo loro v ir tuos iss im o  c a ta 

logo, ove non  potrei ven ire  ad  a ltro  che  a far r idere  » (2). 
Mai il , .,¿,5, tsìutóv fu p ro n u n z ia to  con m ag g io r  conv inzione!

L a  storia  delle nos tre  le t te re  offre un m a te r ia le  r i c 

chissimo, e non sa reb b e  tem po  p e rd u to  se la critica, t roppo  

inv i lu p p a ta  nelle nebb ie  m etafisiche, si s tu d ia sse  di a p 

p ro fondire  la filosofia de l l ’a r te  n e ’ nos tr i  p o e ti .  Q uali  ca

polavori han n o  essi analizzati con l ’occhio e col s e n t i 

m e n to ?  Come furono r igenera ti ,  nel pa lp i to  d e ’ fantasm i 

lirici, i muti segni delle  te le  ed i freddi rilievi d e ’ m arm i ?

A l d o  F o r a t t i .

( i j  II vezzo risale  agli an n i del B e rn in i, e ne  fece un a ssen n a to  co m 
m en to  G . F. D a m i a n i  (Sopra la poesia del cav. Marino, T o rin o , 1899, pp. 117-31).

(2 ) M inute di lettere ecc., Ms. c it., n . 258.



VITA E FRAMMENTI DI VITA SANCOLOMBANESE
N E L L ’E T À  N A P O L E O N I C A

(continuazione vedi numero I V  -  Anno X X X V )

I V .

I volontari nell'esercito italico
§ i .  —  L ’u f f i c i a l e  A n g e l o  M a r i a n i

A ll ’epoca  della p r im a  coscrizione, il C om une  (come 

dissi a p ag .  154 del Capo I I I ,  §. 3 di q u es te  m ie notizie 

napoleoniche) insis teva , p resso  il G overno , affinchè v e 

n issero  com pu ta t i  nel co n t in g e n te  d ’uomini s ta t i  a s se g n a t i  

a S. Colom bano, sei vo lontari  del luogo g ià  alle armi. Ciò 

non  e ra  p ie n a m e n te  esa t to  p e rc h e  uno  d  essi, o r iu n d o  m a n 

tovano , solo ris iedè a lcun tem p o  nel b o rgo .  S e m b ra  a m e  
ch e  sia op p o r tu n o ,  c o n t in u an d o  q u e s te  m a te r ie  militari 

delle  care  n o s t re  c ronache  paesane , t ra r re  d a l l ’o m b ra  fitta, 

oscura ,  nella  q ua le  r im asero  fin qui, q u es te  m odeste ,  non  

v an e  figure, ag ita tesi  in così sfo lgo ran te  pe r iodo  s torico , 

e che  r ive rbe ra rono  a llo ra  u na  luce di lo n tan an ze  o di 

g e s ta  sul qu ie to  am b ie n te  dei padri .
N essu n a  traccia  di co testi  riuscii a scoprire , n e l l ’a r 

chivio com unale  o nelle ca r te  di p r iv a t i ;  in v e c e  le mie 

indag in i  c o n d o t te  nell’A rch iv io  di S ta to  di M i la n o ,  in 

p a r te  fu rono  fo r tu n a te  e d  è il r isu lta to  di esse  che  mi 

acc ingo  a ren d e re  p u b b l ico  (1).

1 ( 1 )  F o n t i  : Archivio di Sialo in Milano -  S ezione Affitti. -  M in istero  
G uèrra  -  Matricole : U fficiali f  R e g g im en to  F a n te r ia  di L inea  e G endar-
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A n g e lo  M arian i  era  un sanco lom banese  del p iù  p u ro  

ed antico  sangue, figlio di A n to n io  M aria  e di F ra n c e sc a  

Massim illa  (non mi consta  il cognom e) nato, ai. piedi del 

colle, il 30 no v em b re  1779.

V alendoci  dei conno ta t i  reg is tra t i  nei fogli m a tr ico 

lari, possiam o ricostru irc i  e sa t ta m e n te  il suo r i t r a t to :  di 

s ta tu ra  a lto  p iedi 5. 4, u na  fronte  spaziosa l im i ta ta  da  

molti capelli castani,  occhi e c iglia  della  s tessa  tinta... .  

cos ì  lom barda , u n  naso regolare  ed  u n a  bella bocca. — 

T a le  fu ques to  mio an tico  com paesano , che le idee nuove 

abbracc iò  tosto , con la p ron tezza  en tus ias t ica  e co n v in ta  

p ro p r ia  di due  ve rg in i tà  : la g iovinezza e la ruralità.

Come em igrasse  non  so :  erano  gli anni degli esodi 

e delle  avven tu re .

I l  G overno  della R e p u b b l ic a  P a r te n o p e a  gli aveva  

conferito  il g ra d o  di T en en te .

E g l i  s tesso  si d ice  « uno  di q ue  soli di q u es to  s e 

colo, che  avanzo {sic) dalla  feroccia (sic) di N apoli  la sua  

esistenza. »

U n a  piccola b o t te g a  di pan n i  e seterie , che  te n e v a  

a Napoli, v e n n e  sacch eg g ia ta  al pun to ,  nella seconda  r i

voluzione scopp ia ta  in quella  c ittà , che  egli « r im ase colla 

p u ra  cam icia  » — lo dice, in così bello e l im p ido  e ca 

ra t te r is t ico  m odo nostro , lui s tesso  !

i i e  rileviam o che  aveva  seg u i to  la carr ie ra  de lle  a rm i 

ben  presto , p u r  non  essendo  fo r tuna to  sulle  prim e. Con 

l ’assisa del « so lda to  sem plice  », egli con tinua , p e r  q u a n to  

a N apoli  fosse Ufficiale, « v e n n e  a v e n d ic a re  la sua  P a t r ia  

dalle ca ten e  che  l ’o p p r im ev an o .  »

m e n a  N azionale . — Personale: Fascicoli Grassi Lu ig i (B usta  N . 1589) e 
M ariani Angelo  (B usta  N. 1655). — O ltre  la consueta  gen tilezza e coltura  
del S o p rin ten d e n te  C om tn . C o n te  F u m i, rin g ra z io  di cuore  i sigg . A rch i
v isti C av. B o rto lo tti e G iu ssan i per l ’a iu to  prezioso d a to m i nelle  m ie  r i 
cerche.



n e l l ’e t à  n a po leo n ic a 49

P er ordine del Generale Pino, cui piacque, fu intro

dotto nei quadri della fanteria in form azione. M a quel 

prim o suo docum ento di nom ina a tenente e qu est’ altro  

datogli dal P in o egli smarrì , si dirà com e. —  S fu gg ito  

dunque all’invasione austro-russa ed am m esso nei b atta

glion e degli ufficiali formato a B ou rg en Bresse nell’anno  

V i l i  (1799-1800), poscia rientrato in Italia attraverso il 

S . Bernardo con questo B attaglion e glorioso, fu collocato  

col grado di T en en te  nella Secon da M ezza B rigata  di 

Linea, quindi divenuta Prim a, organizzata a M ilano nel 

ricordato anno. E  nella m edesim a servì fino all’ organ iz

zazione gen erale d ell’A rm ata  del 6 Vendem m iale, A n n o  X  

(28 Settem bre 1801).

U n a  cam pagna di guerra, quella che com inciò co l  

valico del S. Bernardo, era già  al suo attivo.

Q uella d ell’anno I X  in T oscan a è un’altra sua gloria. 

Il Consiglio d ’A m m inistrazione della Secon da M ezza B ri

g a ta  Cisalpina, il 10 V en to so anno 9 (1 M arzo 1801) da  

Siena, certifica che il T en en te M ariani, del distaccam ento  

che form ava la gu arn igion e di Cortona, fu fatto p rigio

niero col distaccam ento stesso, dal G enerale Span occhi il

10 D icem bre 1800. E g li  asserisce che « i suoi effetti ri

masero smarriti. N udo di tutto com e si trovava, il suo 

coraggio  l ’in volò dalle mani del N em ico nelle vicinanze  

di A n co n a, e ritornò con una intrepidezza (sic) appresso

11 suo Corpo vicino a Firenze, dove riprese l ’armi » bat

tendosi a Siena.

R estitu itosi al Corpo, chiese per lui la correspon

sione dei due mesi di gratificazione, do vu ta ai prigionieri 

di guerra resi e rientranti, tal Carlo D evecch i, ma il T eu lié  

non l ’accordò perchè, dopo essersi riconosciuto p rig io 

niero del nem ico, il M ariani ne era fu g gito  (15 Fiorile  

anno I X °  = :  5 M a gg io  1801, N . 12675).
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V e n n e  licenziato , in seguito , dal servizio. Perchè ? 

E g li supplica « per essere sem pre stato attacato (sic) al 

bene della Patria » il rilascio d ell’ « onorevole lettera del 

Cittadino M inistro della Guerra com e hanno avuto tutti

li altri Cisalpini, quale lettera g li assicurano d ’essere con 

siderati ne primi im pieghi » (Milano, 26 V en dem m iale  

anno X  =  18 ottobre 1801).

R icostru irò un p o ’ i fatti.

N e ll’organizzazione delle truppe dell’anno X ,  dianzi 

accennata, il G overno Cisalpino lo escluse « dall attività  

inviandolo al D ep osito » —  per usare le frasi di stile. —  

L am en tan d osen e, il 28 V en dem m iale (20 O ttobre 1801) 

chiese un « asilo o civile o m ilitare qualunque, che me- 

tendolo al coverto di qualunque ozio im p iega (sic) li suoi 

talenti al servizio della Patria » (Istanza N . 2662). I l Tor- 

dorò, di suo pugno, lo passò nell’elenco « dei proponendi 

per le Caserm e; si attenda prim a che il Giurì opini sulla  

sua sorte » (5 B rum aio anno. X  = 1 4  N ovem b re 1801, 

N . 3161).

Il G iu r ì dei rec lam i sull'organizzazione delle T ruppe  

Cisalpine, già  con nota 16 Brum ale (7 N ovem bre 1801) 

da B ergam o, aveva ritenuto che, per quanto il M ariani 

fosse com preso nel novero degli U fficiali Stranieri, per il 

servizio prestato alla Partenopea, d o veva riconoscersi na

tivo Cisalpino ; osservava che aveva m eritato « g li e lo gg i  

d e ’ suoi Superiori » e con cludeva proponendo di con si

derarlo come T enen te  r ifo rm a to . Il m otivo, questo solo, 

quale em erge ripetutam ente ed unicam ente dagli atti : 

nella zuffa di Cortona, aveva smarrito la docum entazione  

di carriera relativa alle sue nom ine nell’esercito napole

tano e nel primo esercito cisalpino ; nè erano quelli i 

tem pi, attraverso le convulsioni della v ita  sociale e s ta -
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tale, che si potessero chiedere g li originali od altre copie  

ad uffici m ilitari durati ben pochi anni o passati attra

verso tante b a tta g lie ! D o ve tte  ad attarsi! Il 19 Febbraio  

1802, il Tordorò, R e g g e n te  il M inistero della Guerra, con 

atto N . 12323 (III D iv.) lo im piegò nell’ispettorato delle  

Caserm e nel D ipartim ento del Lario. N ella carica di Sotto
ispettore alle Caserme a Como, rimase poco perchè il 30 

Settem bre 1802, il T eu lié  gli sostituiva tale Mirri, T en ente  

alla Q uinta M ezza B rigata  di linea di stanza a Cremdna. Il 

provvedim ento dipendeva sem pre da ciò che la prima 

Com m issione eletta dal V ice -P re sid e n te  per il giudizio de

finitivo degli U fficiali, lo a ve va dichiarato non apparte

nente all’arm ata italiana per non aver potuto produrre i 

titoli delle sue prim e due nomine, com e si disse.

U n a vo lta  ratificata dal M elzi tale dichiarazione, il 

M ariani non poteva ormai più coprire ufficio militare 

qualsiasi.

Il T eu lié  scrive, com unicando la triste nuova (29 set

tem bre 1802 N . 17384): «.Sono altrettanto sensibile, Cit

tadino, alla vostra sorte, quanto più inabilitato mi scòrgo  

a m itigarne il rigore. » L a  consegna dell’U fficio dal Ma^ 

riani al M irri avve n n e  l ’ u  ottobre 1802.

A  Com o, il nostro abitava in casa di G iovann i Fran

cesco Porro, al quale p a g ò  per alloggio  L . 20 e soldi 13 

per il periodo dal I  S ettem b re al 10 O ttobre.

É  del 7 gennaio 1803 (N. 787) un nuovo ricorso al 

V ic e  Presidente con cui, fatte presenti la gravità  della  

perdita del grado e d ell’ im piego, l ’ onere del m anteni

mento della madre a totale suo carico, la mandanza a s

soluta di beni di fortuna, il sancolom banese chiede che  

la sua situazione ven ga esam inata con benevolenza* per 

aver sem pre disim pegnato < con L o d e dei superiori » le
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sue m olteplici funzioni militari, e dopo avere per ben due 

anni e mezzo m ilitato nella R e p u b b lic a  italiana. I l  C a n -  

zoli, segretario centrale della Presidenza, rimise le carte  

al T e u lié ; costui di suo pugno, scrisse sull'istanza: « Io  

l ’ ho proposto per uno d e g l’ otto Scrittori. Sollecito con  

questa occasione la decisione M inisteriale (12 Gennaio  

1803 N . 787).

D u e giorni dopo, il Triulzi, M inistro della Guerra, lo 

nom inava Commesso di Terza Classe.
Così la bontà intrinseca delle sue ragioni fu ricono

sciuta dal « governo riparatore. * Così, il nostro m a g 

giore passò agli scrittoi m inisteriali. M a * il mio genio  

alla carriera d ell’armi mi stim ola ora a riprenderne il 

corso » ed aspirava tosto ad un posto di Sottoten en te nel 

Corpo de’ Carabinieri per la Guardia del Presiden te (7 

ottobre 1803). Il suo C a p o -D ivisio n e  scrive, in m erito:  

« Q uesto giovan e particolarm ente da me Conosciuto (sic) 
di poi che ho L ’onorevole im piego di dirigere questa di

visione mi sp in ge a chiedere al M inistro d ’aver riguardo  

alla sua dim anda, senza dubbio che si farebbe un buon  

aquisto (sic), facendogli riprendere lo stato militare, comm e  

(sic) e gli desidera, le  sue ottim e qualità, e la sua intelli

gen za g li m eritano la C o m p iacen za del M inistro > e via  

dicendo. E d  il M inistro al V ic e -P r e sid e n te : « L a  m ori

geratezza de’ suoi costum i, ed il suo deciso attaccam ento  

al G overn o ed al servizio, che particolarm ente mi sono 

noti » lo designano per il posto desiderato.

Il M elzi, in udienza 24 ottobre 1803, gli accordò il 

ripristino del grado di T en en te  di Fanteria nell A rm ata, 

non quello di Sottoten en te nella G uardia (N ota M in. 2 

N ovem bre 1803 N . 21602, I  D iv.).

M a rimase addetto al M in istero: perizia di funzio-
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nario e ragioni familiari spiegano qu esta perm anenza. In

fatti, appena nom inato nuovam ente T en en te, il M ariani, 

tenerissim o figlio, in vocava una « grazia » dal M in istro .

« L a  V e d o v a  mia G enitrice, che trovasi in M ilan o a mio 

carico, è chiam ata per la prossim a P rim avera a Livorn o  

da una di lei sorella per passare seco il rim anente de 

suoi giorni. Durante questo Inverno ella d eve rim anere  

qui, ed è da me solo, che possa essere assistita. S e  io 

dovessi da adesso essere attaccato ad un Corpo , sarei 

nella dolorosa situazione di doverla lasciare sola, e senza  

alcun ap p oggio. *  C h ied eva di restare presso il M inistero, 

col suo grado e stipendio, fino a tutto A p rile  (29 O ttobre  

1803). G li fu accordato, sopratutto perchè egli era « di 

grande utilità per il grande e C om plicato travaglio  del 

quale trovasi in caricato » —  scriveva il suo C ap o -D ivi

sione (A utorizzazion e 9 N ovem b re N . 24052 D iv . I).

M a ecco che il 3 L u g lio  18 04, chiese nuovam ente  

un posto di Conservatore delle Caserme. — N on  l ’ebbe,

m a non vi insistette.

Intanto, il suo servizio militare e quello- di un altro 

suo fratello, Em anuele (soldato della Quarta M ezza B ri

gata, N . 2087 di M atricola) valevan o a fare esentuare il 

terzo, Rinaldo, che era stato requisito nell’ ottobre 1804

(A tti N . 18343).

L ’A n g e lo  passò in attività  con l ’ u  Settem bre 1805 

(Nota 11 D etto  N . 15727 D iv . I) e fu destinato al III  

R e g g im e n to  di Linea ; ottenne dilazione a partire con il 

proprio distaccam ento per Pescara fino al 17 Settem bre

1805 (A tti N . 16006), affinchè potesse condurre a term ine 

la  com pilazione preziosa di registri, che gli erano affidati

dal M inistero.

D a l palazzo fastoso alle dure tappe, dalle carte au-



stere al fucile sicuro, il M ariani è sem pre distinto. L a  

cam pagna del 1806, al reingresso nel regno di N apoli, 

s’a ggiu n ge, nella sua carriera, alle due precedenti. N el 

1807, poi, per D ecreto  8 A g o s to  del V ice ré  (Nota M in.

12 A g o s to  1807 N . 2 2 9 4 4  D iv ; I  Uff. I) è prom osso Ca- 

pitano.

E , com e Capitano, farà le cam pagne del 1807 e del 

1808 nel R e g n o  napoletano, quella del 1809 nel Tirolo  

col I  B attaglion e.

E  l ’ultim a . . .

Il 18 12 ; il battesim o di sangue della nuova Italia. In  

R u ssia, col G ran de Esercito, morirà, sul cam po di b atta

glia  di M ajarioslavek o M alo-Jaroslaw etz il 24 ottobre, 

colpito da una palla di fucile.

S e io non fossi sempre titubante, in m ancanza di do

cum enti, ad asserire qualsiasi cosa —  anche e più quando  

mi faccia piacere —  direi senz’ altro che il mio antico  

com paesano fu nom inato Cavaliere della L e gio n  d Onore, 

perchè il suo cognom e e nome figurano sia nello Zanoli, 

sia nel Turotti, trattatisti delle vicen d e d ell’esercito ita 

lico, attendibili oltre ogni elogio (1). M a non sarebbe un o- 

m onim ia? N on cred o; com unque, non giuro in verba Ma- 
gistri. —  L ’ho detto, per dovere di ricercatore. —  Il M a

riani, del resto, fu decorato dalla M orte... così grave  e

giusta So vran a.

Il più recente e com pleto libro, fatto sui docum enti,

che ricostruisca la storia delle eroiche gesta  degli italiani 

in R u ssia  nel 1812, ci apprende che quattro battaglion i
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( 1 )  Z a n o l i  A l e s s a n d r o ,  Sulla m ilizia cisalpino-italiana ; cenni  ̂ slortco- 

statislici. Milano, per Borroni e  Scotti, 1845, Voi. II, p. 400. -  T u r o t t i  

F e l i c e ,  Storia d ell'A rm i Italiane dal 179 6  al 18 14 . Milano, Bomott.,  1855- 

1858, Voi. Ili,  p. 732-
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del I II  R e g g im e n to  di Fan teria furono destinati a ra g 

giun gere la G rande A rm ata, agli ordini del Colonnello  

L evié.

N on accennerò a particolari di quella cam pagna, per

chè sarebbe ripetere cose risapute o cose già ben dette  

da altri ; ricorderò solo quale fu la degna tom ba del no

stro conterraneo.

M alo-Jaroslaw etz si trova sulla sponda destra del fiu- 

m icello L ou gia ; la città è costruita su una collina dai 

pendii scoscesi, il p o g gio  è circondato da fitte b oscaglie. 

D i fronte a m oltissim e forze russe, ap p oggiate da pode

rose artig lie rie , « i magnifici reggim enti del gen erale  

Pino » —  esclam a lo storico capitano Cappello —  s ’iner

picarono sulle balze, con u n ’audacia im pareggiabile, con 

una disciplina perfetta... recando il tricolore. L a  prima 

B rigata Pino, penetrata in città, si lanciò alla baionetta  

in un corpo a corpo disperato ; da un altro punto avanzò  

la seconda B rigata. N oi non spingerem o l ’ amore della  

precisione e della docum entazione sino a chiederci a quale  

delle due appartenesse il Mariani : se il suo generale, che

lo amò sempre, il Pino, com batteva « com e un gregario »

—  se il colonnello Peraldi esclam ava : « questa è la bat

taglia degli italiani ! » non ci m eraviglierem o di trovarlo  

fra i sedicim ila dei nostri valorosi, che batterono ottan ta

mila russi e fra i tanti che perirono, anche della più alta  

ufficialità. F u  « un m acello » al dire del B ennigsen e 

fu una gloria radiosa per il V iceré E u genio. In tanta

- strage, l ’umile figlio della nostra terra, giunto per soli 

meriti personali m olto rapidam ente ad un grado elevato, 

ven iva rapito alla dolcezza dei vespri autunnali del su o j  

colle da un altro, straniero colle ; per un’idea, che allora 

com inciava a diventar nostra e ne otten eva il prim o sug-
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ge llo  di gio va n i vite  : l ’Italia. Che bei nomi, tra g li uffi

ciali morti e feriti ! E  quanti, quanti soldati... (1).

Possano i miei cari com paesani, che ora rifanno, ig n o 

randole, le orm e del M ariani •—  sia nel T ren tin o , sia 

(forse) in R u ssia, —  ripensare, —  per quel cieco chauvi- 
nìsme che — , sancolom banesi, ci distin gu e, dovun que e 

sem pre ed a qualunque classe apparteniam o, —  com e an

c h ’egli g li abbia preceduti, rivederlo, o g g i, loro duce alto, 

forte, sereno, che li com prende tanto, tutti perchè fu dei 

loro, sopratutto per indicibili sofferenze.

§ 2. —  G e n d a r m i  e  s o l d a t i

P assiam o ora ai Gendarmi, additatici dal Comune, 
gregari d ’un corpo, che ebbe la sua im portanza nella for

m azione faticosa di una polizia nazionale.
Leopoldo Oppizzio od Opizzio, del fu Pietro e di C ate

rina, N . 937 di M atricola, venn e eletto  G endarm e a P iedi 

dal G iurì il I  F ebb raio e poi arruolato il 3 M arzo 1803; 

nato nel G enn aio 178 0 ; alto piedi 5. 2, di capelli neri, 

fronte regolare, ciglia  ed occhi neri, naso grosso, bocca  

piccola, m ento tondo e viso p iccolo ; era un dom estico.

Prim a di lui entrò nella Gendarm eria R o s s i  F r a n 

c e s c o ,  figlio di Pietro e di M aria Quintini, nato il 18 A -  

go sto  1780 (N. 95 di M atricola), di statura alto piedi 5. 7, 

tipo' fisicam ente in opposizione all’O ppizio : capelli biondi, 

fronte bassa, ciglia  bionde, occhi grigi, naso aquilino, 

bocca piccola, m ento acuto, con un viso bianco ma una 

cicatrice sulla gu an cia destra. A n c h e  lui G endarm e a

( 1 )  C o m and o d e l  C o r p o  di S t a t o  M a g g i o r i  — Ufficio S to rico  -  
Fase. 4 delle  Memorie storiche m ilitari —  G U  Italiani in Russia nel 18 12  

del C ap . G ir o la m o  C a p p e l lo .  C ittà  di C aste llo , U n . A rti grafich e, 1912, 
p. 38, 200-211.
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Piedi, eletto dal G iurì il 20 O ttobre 1802, proveniente  

dalla Secon da M ezza B rigata di linea ; passò a cavallo  il 

5 A p rile  1803; il 20 M a gg io  1804 ebbe trasferimento al

I R e g g im e n to  dei Cacciatori a Cavallo.

D om estico Sancolom banese era anche P a o l o  T u r -  

C O N I  fu Paolo e G iuseppa A rensi, nato il 17 M arzo 1780, 

alto piedi 5. 3. 9, dai capelli ro ssi, fronte bassa , ciglia  

bionde ed occhi castani, naso ritto, bocca m edia, m ento  

e viso tondi. F u  eletto G endarm e a cavallo  dal G iurì il 

21 M a g g io  1803.

F inalm ente il M a r a b o l o  : di costui non posso dir 

nulla perchè non mi è stato possibile rinvenire alcun atto  

che lo concerna.

P er scrupolo storico, non dim enticherò il Grassi, per 

quanto costui non fosse del più bel san gu e bantìio, ma 

un im m igrato tem poraneo. N ato a M antova, dal suo D i

partim ento del M incio fu arruolato, ma a ve va avu to  l ’ul

tim a residenza a San Colom bano, per ragione di mestiere

evidentem ente.

Con lui chiuderem o questa breve rassegna, co m in 

ciata con uom ini dalle tinte sem plici ma chiare, che ora, 

con costui, van no s p e g n e n d o s i  un p o ’. M a la sincerità  

docum entaria è un dovere.

L u i g i  G r a s s i  fu A lessan dro e di M argherita, G e n 

darme a piedi nella Com pagnia del Serio, era nato, com e  

dissi, a M an to va il 17 M arzo 1778 e faceva il sarto. N on  

era uno stinco di santo, diciam olo subito : di statura piedi 

5.33, fronte bassa, occhi e capelli neri, naso grosso, bocca  

ordinaria, m ento lungo, viso ovale. E n trò  col 13 N o ve m 

bre 1802 in servizio militare, in qualità di Gendarm e a 

piedi, eletto dal Giurì di L e va  del M incio nella C o m p a

gn ia del Serio. E b b e  un encom io per l ’arresto di un servo



furfante (30 G ennaio 1809), ma m olte punizioni per inesat

tezze nel servizio. —  D al Secon do Consiglio  di Guerra,

il 26 M a g g io  1813, fu assolto d all’ im putazione di farto  

d ’effetti militari a danno d ’un suo cam erata. D al C on siglio  

di D isciplina del I I  Squadrone, I  L egio n e della G en d ar

meria, subì un processo per abuso di potere (2 ottobre  

1813) e fu parimenti ritenuto innocente. Ciò nonostante, 

venne espulso dal Corpo e m andato al 40 R e g g im e n to  

L e gg ero  (18 O tto bre 1813 N. 47966).

(continua) G. B. C u r t i .

GIOVANNI DA LODI
BOMBE E BO M B AR D E  

Rievocazioni (1)
R icorda il M uratori nel R erum  Italicorum  che 

l’anno 1216 i bolognesi con g rande  oste e col c a r 
roccio mossero ad assalire  S an t’Arcangelo e colle 
bombarde buttarono le m ura a terra. Parlando  poi 
dei bolognesi a ll’assedio di Vignola de) 1239 ram 
m enta che con bombarde, mangani e gatti avevano 
disfatta una gran parte del muro.

Ma allo ra  si usava il te rm ine bom barda  per 
indicare macchine da lancio per g e t ta re  pietre e 
palle di ferro  senza fa r  uso della polvere.

Racconta il Touso, storiografo del duca di 
Savoia Em anuele  F iliberto  che alla  ba ttag lia  di San 
Quintino si videro bom barde cosi grand i che oc
correvano dieci paia di buoi per muoverle. Amedeo 
Ottavo di Savoia fece fondere ad Iv rea  una  bom
b a rd a  detta  Madama Amedea. Ed il cronista  Frois-
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(1) Da La Sera del 9 novembre 1916.
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sard parla  di « una bom barda m eravigliosam ente 
grande  la quale aveva 50 piedi lunghezza... e quando 
questa bom barda sp a ra v a . la  si udiva benissimo a 
5 leghe di distanza di giorno e a 10 leghe di notte 
e m etteva tanto  strepito a sp a ra re  che sem brava 
che tu tti i diavoli dell'inferno fossero in cammino ».

Nel 1304 messer Raniero dei Grimaldi, alm i
rante di Filippo re di F ran c ia  nel combattimento 
di Zerik-zee usa sulle navi delle bombarde, primo 
esempio di a r tig lier ie  sul mare. E vediamo che negli 
statuti di G azaria  del 1316 è fatto obbligo a  tutte 
le navi di commercio di tenere  le bom barde sulle 
navi colle munizioni proporzionate a lla  loro porta ta  , 
e così avviene ad Ancona.

Nel 1311 i bresciani di Val Trom pia  usano le. 
bom barde e più ta rd i le spingarde.. Questa notizia, 
che fu molto discussa, ò di Cesare Cantù, au tore 
da consultarsi sempre con m olta circospezione. 
G io r g io  Stella scrit to re  ufficiale di storie genovesi 
pa r la  di cannoni genovesi del 1316 ed a M antova 
si conservava ancora  nel 1849 un vaso bombarda, 
cosi e ra  chiamato, in bronzo collo s tem m a della 
c ittà  e la da ta  del 1322. Francesco  M artini a rch i
tetto m ilitare  della flne del 1400 enum erando le 
varie  artig lierie  in uso a ’ suoi tempi, pone in or
dine decrescente di potenza, per prim e le bombarde, 
poi il morituro, la mezzana, la curiana, il passavo- 
lante, il basilisco, la cerbottana, la spingarda, l’arco 
buso, lo schioppetto e questi ultimi figurano ancora
fra le artig liere .

L ’uso delle bombe c o m p a rv e  per opera degli 
inglesi alla  s to r ica  battag lia  di Creus, dove per la 
p rim a volta le artig lierie  ebbero u n ’azione la rg a  
e pra t ica .  In quella battag lia  del 1346 le artig lierie
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usate p rim a o per assedio o per difesa di fortezze 
e città  furono portate  in cam pagna.

I cavalieri avevano in dispregio le a rm i da fuoco 
e il concilio L aterano  le aveva proibite contro gli 
uomini perchè troppo micidiali e spiacenti a Dio. 
Agli ar tig lieri tedeschi era  fatto obbligo di non 
rivolgerle mai contro uomini.

Nello stesso anno si ha  memoria di bombe lan
ciate da mortai, invenzione di un italiano, ma solo 
nel 1358 alla g u e r ra  di Forlì troviamo usate bombe.

Un secolo dopo nel 1454 Sigismondo M alatesta 
fece fabbricare  bombe di bronzo.

Anno im portante  fu quello per  le a r t ig l ie r ie ;  
fu costruito il famoso cannone di Orbano che do
veva figurare a l l’assedio di Costantinopoli. Lampo 
Biraghi in quell’anno parla  del tiro a  m itrag lia  in 
un suo tra t ta to  militare, ma lo ricorda come cosa 
non nuova; Giovanni da Lodi costruisce una bom
bard a  scomponibile che si poteva portare  su muli 
e cavalli. Questa bom barda fu il primo esempio di 
artig lierie  someggiate. E dovettero passare anni 
422 prim a che, nel 1876 si proponessero artig lierie  
da trasporto , infatti in quest’ultimo anno il capi
tano Kolokolzow propose l ’uso di un cannone scom
ponibile in cinque parti usato nella g u e r ra  tu rco 
russa  del 1877 a l l ’attacco di Ciurgewo.

Ma giova r ivend icare  al genio lombardo l’in
venzione del lodigiano messer Giovanni. Poco o 
nulla  si conosce di lui. In una m em oria  del 1700 
si trova  scritto : « questo messere fece una bom
ba rd a  di varie  parti fo rm ata  e facili ad essere di
vise e ponevasi sopra muli o cavalli di gu isa  che 
agevolmente potevasi il m ortifero strom ento  po rta re  
di qua e di là a sem inare la m in a  e la morte ».•
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Il mortifero strumento  è una  bom barda  e non un 
cannone, come appare  da varie  citazioni, essendo 
g ià  in quel tempo afferm ata la  differenza f ra  can
none e bombarde.

Le bombe del signore di Rim ini erano form ate
da  due mezze sfere unite da una  fascia di fono .

Occorre r ico rda re  che nel Valturio  s tam pato 
nel 1413 à  Venezia si p a r la  di palle di ferro... ca
riche da gittar coll'artiglieria. Nel 1534 un artefice 
della valle di Venafro fabbrica  bombe vuote fuse 
in un solo pezzo; e nel 1536 ad Arles vengono usate 
bombe a  mano. I granatieri prendevano le fanterie 
d ’attacco lanciando contro le difese nemiche (trincee
o palizzate) le g ran a te  a  fine di f a r  r i t i r a re  il ne
mico stesso. L’uso di vere  g ran a te  apparve nel 1588 
a l l ’assedio di Vachtendonck; furono ideate a  Veuloo 
da un italiano al soldo dei fiamminghi ed avevano 
la  spoletta in legno; lo scòppio a l l’atto  della p res
sione al suolo o contro l ’ostacolo è r icordato  solo 
in uno scritto del N andè nel 1637. Nell’assedio di 
Neewinde gli inglesi adoperano le obusiere inventate 
nel 1593 per il lancio di obici g rana te  di m aggiori 
dimensioni.

F u  solo nel 1803 che il generale inglese Shrapnel 
inven tava  la g ran a ta  a  m itrag lia  che da lui prende 
nome. La bom ba e lettr ica  inven ta ta  nel 1848 dal 
luogotenente degli S tati Uniti, Enrico Moor, non ebbe 
molto successo e nel 1860 A rm ostrong fabbricava 
la  g ran a ta  a f ra t tu ra  prestab ilita  che l ’ H uchatm s 
venticincque anni dopo costruiva ad anelli dentati 
diffondendone l’uso in Europa. Nel 1887 avvenivano 
le esperienze delle g ran a te  Smolianinoff con cariche 
in terne  di varii  esplosivi a seconda delle nazioni 
che le adottarono fino ad oggi. I bombardieri del re 
sono r isorti oggi, col nome e la  g loria  del passato.

N i n o  B a z z e t t a .

A rch . S to r ., A. XXXVI.



Operato della Depilazione S to r ico -M ito  nel 1916
Opera principale di questa Commissione fu la pubbli

cazione dell’opera: Lodi ed il suo territorio nella Storia, 
nella Geografia e nell’Arte, che ormai tutti conoscono. 
Quest’opera doveva contenere anche una carta topografica 
del nostro territorio riferentesi specialmente ai tempi gallo
romani e medievali, composta dall’autore stesso del libro, 
anche coll’aiuto del prof. ing. Di Marco del nostro Istituto 
Tecnico, almeno per quanto si riferisce al disegno dei con
fini e del corso dei fiumi. Questa Carta non fu pubblicata 
perchè in questi tempi il costo dell’opera sarebbe stato 
altissimo e avrebbe sconcertato considerevolmente i fatti 
preventivi. Forse si farà in seguito e in tal caso gli acqui
renti del libro verranno avvisati.

Nella tornata del 25 aprile H consigliere Avv. Fè , 
preoccupato dalla defieenza dei locali adibiti al nostro museo, 
in vista di nuovo ed importante materiale che si prevede 
verrà donato ed anche acquistato e di un nuovo ordina
mento di classificazione di quello già esistente, ha chiesto 
che il locale della Corto d’Assise, ora abbandonato, venga 
adibito al museo. Lo stesso proponente, per conglobare le 
operazioni, chiede pure che parte dei locali che verranno 
abbandonati pel trasporto.in altra sede deH’Ufflcio delle Ipo
teche vengano uniti alla civica biblioteca, la quale pure è 
considerevolmente accresciuta di suppellettile libraria.

L’Assessore per la Istruzione prof. cav. Carlo Besana, 
ff. di Presidente, aderisce alle proposte del cons. Avv. Fè 
e-promette di interessare in proposito la Giunta Municipale.

Il Consigliere Avv. Giovanni Baroni dà conto di un 
dono di quadri e di altri cimeiii che intende di fare il signor 
Gaetano Vignati unitamente ad una certa somma por le 
spese di collocazione e conservazione; riferisce pure sulle 
spese incontrate nell’acquisto di nuove ceramiche e diverse 
monete per una somma di L. 220 in gran parte soddisfatta
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mediante le elargizioni delle Banche, Popolare, Piccolo Cre
dito di S. Alberto e Commerciale.

Nella seduta del 13 dicembre, su proposta del signor 
avv. Fè la Deputazione si associa alla pubblicazione foto
grafica de « La Guerra » pel riparto « Risorgimento » 
del Civico Museo.

Il Segretario maestro Giovanni Agnelli riferisce sui lavori 
stati eseguiti nel palazzo della R. Sottoprefettura; che gli 
affreschi de’ Campi, in gran parte rovinati da mutilazioni, 
non furono nè coperti di scialbo nè strappati secondo il 
desiderio del R Ufficio Regionale Lombardo, perchè il costo 
dell’operazione era soverchio, sproporzionato al valore degli 
affreschi ed ai mezzi finanziari a disposizione del nostro 
museo. — Si è pure deliberata la spesa di L. 400 per l’ac 
quisto di due quadri (scuola dei Piazza) già esistenti nelle 
chiese di S. M. Maddalena e di S. Giacomo.

Il sig. avv. Giovanni Baroni, che aveva offerto L. 100 
per una breve illustrazione della nostra Città da offrire ai 
feriti uscenti dai nostri spedali, viste le difficoltà che si 
oppongono a questa pubblicazione, dichiara di mantenere 
la sua offerta per essere erogata quando si verrà al riordi
namento del museo.

Il sig. dott. G. B. Rossi, in considerazione anche degli 
impegni assunti dal Museo per acquisti fatti e da -farsi e 
quale fondo pel nuovo riordinamento dichiara di obbligarsi 
per sè ed eredi a versare alla cassa del museo entro l’anno 
1917 la somma di lire mille. Va da sè che la Deputazione 
ha ringraziato sentitamente il munifico donatore, con la spe
ranza che l’esempio venga imitato da altri e l’opera del 
museo abbia sempre più un miglior funzionamento.

Nella tornata del 23 dicembre il segretario riferisce 
che la stampa del libro: Lodi ed il suo territorio nella 
storia, nella geografia e nell’arte è terminata e che ben 
presto verrà distribuita ai sottoscrittori. Osserva che la no
stra Biblioteca ha avuto in diversi tempi alcuni doni di 
libri, oche per conseguenza, dovrebbe corrispondere.a questi 
donatori una copia di questa nostra pubblicazione: la pro
posta viene subito approvata.
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L’avv. Giuseppe Fè, prima che si passi a discutere gli 
oggetti all’ordine del giorno, esprime il suo profondo com
piacimento nel veder uscita alla luce la poderosa opefa 
del m. Giovanni Agnelli. L’esame di quest’opera ne rivela 
la capitale importanza. Interprete del pensiero dei colleghi 
vivamente si congratula con l’autore, lieto che il voto suo 
e quello della Deputazione abbia finalmente avuto il suo 
compimento.

Lo stesso Avv. Fè, a proposito degli acquisti che si 
vanno facendo pel museo, rinnova l’ espressione del suo 
consentimento: essere cioè di grande utilità che le due 
istituzioni cittadine, museo e biblioteca, aventi fini del tutto 
somiglianti, sieno rette da una sola Commissione. Ciò por
terà ad un indirizzo concorde nella erogazione delle ren
dite, essendo chiaro che molti acquisti della biblioteca r i
guardano materie che sono di competenza della Deputa
zione, e viceversa. Basti pensare che la biblioteca è composta 
per la massima parte di opere storiche e letterarie e che 
le collezioni principali del museo (Numismatico e del Ri - 
sorgimento) sono illustrazioni oggettive di quella disciplina. 
Si augura che in tempo non lontano la sua proposta sia 
tradotta in atto.

L ’avv. Giovanni Baroni, venendo più propriamente 
all’ordine del giorno, dice che, all’intento di dare maggiore 
contribuzione di vita economico-finanziaria al nostro museo, 
di meglio farlo conoscere ed apprezzare dalla cittadinanza, 
poiché così solamente potrà essere favorito con provvido 
disposizioni ed avere generoso contributo nell’aumento del 
proprio patrimonio storico-artistico, presenta le seguenti 
proposte :

1.° Che in una prossima pubblica conferenza, opportu
namente preparata, si richiami l’attenzione della cittadi
nanza sul valore e merito del nostro museo ed anche della 
nostra biblioteca in quanto anche, proprio in questi momenti 
di guerra, da documenti di questi nostri due istituti, deri
vano insegnamenti e moniti preziosissimi. Così si popolariz- 
zerà la conoscenza del nostro museo e se nb'farà compren -



dere la importanza di Istituto scientifico, decoro della Città, 
sacrario delle memorie patrie e fonte di studi.

2.° Che in opportuno momento il signor Sindaco con
vochi le rappresentanze degli Istituti bancari, d’istruzione 
e- di Educazione all’intento di avere un concorso in sussidi 
in favore del Museo, e questo possa essere oggetto, almeno 
per un certo tempo, di finanziarie provvidenze. Gli istituti 
bancari lo ricordino annualmente alla chiusura dei conti, 
nella erogazione delle loro elargizioni; i Capi degl’ istituti 
di istruzione ne facciano parlare talora e promuovano anche 
qualche contribuzione.

3° Con frequenti comunicazioni alla stampa cittadina 
si procuri di tener sempre desta la memoria e l’attenzione 
del pubblico in merito alla vita e> prosperità di svolgi
mento del nostro museo e ali’aumento di patrimonio scien- 
tifice-artistico.

4.° Si iniziino gli studi e le pratiche per ottenere che 
il museo e la biblioteca abbiano una più ampia sede me
diante l’aggiùnta di altri locali adiacenti alla sede stessa. 
Così il museo potrà avere un migliore e più ragionevole 
ordinamento separando la parte storica dalla artistica e cia
scuna parte distribuendo in sezioni, dando al tutto quell’a
spetto decorativo che molto si conviene per far rilevare 
al pubblico la importanza della istituzione quale venne ri
conosciuta da forastieri visitatori competentissimi nel campo 
dell’arte e della storia.

11 prof. Assessore Carlo Besana lamenta che sia scarso 
il concorso dei cittadini al museo e dice di aver egli sug
gerito agli insognanti di condurre gii scolari a visitarlo.

Il Segretario in proposito assevera che veramente l’anno 
scorso venne una maestra con la sua scolaresca in duo r i 
prese; ma nessun altro; che egli, se avvertito, si è sempre 
messo a disposizione dello scuole, e che ciò farà molto 
volontieri anche per l'avvenire.

Lo stesso Assessore suggerisce, e giustamente, che 
venga compilato un inventario degli oggetti in ciascuna 
stanza, nella quale poi si dovrebbe esporre una tabella col 
numero e il nome degli oggetti in quella esposti.

ÓPERATO DELLA DEPUTAZIONE STORICO-ARTISTICA 05
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Il Segretario approva pienamente la proposta; ma 
osserva che per ciò fare è necessaria una coltura scien
tifica mollo rilevante per dare una giusta nomenclatura 
degli oggetti ; e che egli, con tutta la sua buona volontà 
di lavorare, non ai sente di esporre l’opera propria alle cri
tiche dei visitatori.

Lo stesso signor Assessore suggerisce anche di par
tecipare di mano in mano gli acquisti e i doni fatti ed 
avuti ai giornali, ed approva l’ idea della conferenza cal
deggiata dal sig. avv. Baroni.

A C Q U I S I I  N E L  1 9 1 6

Uno Zecchino di papa Benedetto XII.
Un Crocione del doge Erizzo.
Una moneta del doge Gio. Mocenigo
Una moneta del doge Francesco Foscari.
Una moneta di Lodovico XII re di Francia.
Una moneta del doge Domenico Contarini.
Due quadretti delineati a penna di Bassano Finoli.
Maioliche varie.
Medaglia con effigie dell’aviatore Biancardi.
Tre monete d’argento.
Dodici monete bizantine di bronzo.
Varie pergamene, incisioni e cimelii di interesse cittadino.
Un quadro grande della battaglia di Marengo.
Una cartina miniata del vecchio ponto di Lodi.
Una carta del Ducato di Milano del cinquecento.
Un ritratto-incisione del G. D. Leopoldo di Toscana.
Due tele della scuola dei Piazza.
Un bozzetto con cornice di S. Gio. Ev. del Vaitorta.
Una stampa di Gesù Nazzareno che si venerava nella 

Chiesa dei Santi Naborre e Felice di Lodi.
Una litografia del Crocifisso che si venera nella chiesa 

di GrafSgnana.
Abbonamento 1916 a « La Guerra in Alta Mon

tagna » dello Stato Maggiore italiano.
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D O N I  A V U T I

Dalla ditta Richard di Milan# : diversi campioni di ce
ramiche imitanti antiche maioliche lodigiane.

Dal Sig. Economo municipale: un pugnale con manico 
a fil di ferro, fodero di cuoio nero, lama piatta a due tagli, 
lungo m. 0,36.

Dal Sig. Dordoni : un soldo di Vittorio Emanuele I (1796) 
coll’effigie della Repubblica francese.

Dalla famiglia Cingia: tunica del Comm. Luigi Cingia, 
maggiore garibaldino : tunica di ufficiale della G. N. e 
sciabola dello stesso.

DalPOn. Sig. Comm. Avv. Emilio Caccialanza: Medaglia 
di argento coll’effigie di Cesare Battisti.

Dal Sig. Rag. Mario Agnelli : altra medaglia di diverso 
conio, dello stesso Cesare Battisti.

Dal Sig. Gaetano Vignati: una pipa con astuccio già 
appartenuta al patriota nob. Paolo Pomari.

Dalla Sig.a Giuseppina Vittadini ved. Ghinosi : auto
grafo di Federico Confalonieri portante l’epigrafe dettata 
da Alessandro Manzoni por la propria moglie Teresa Ca
sati Confalonieri.

Dal Sig. Avv. Giovanni Baroni : N. 3 piatti di antiche 
fabbriche imolesi. N. 3 piatti, riproduzionf ed imitazioni 
del tipo Ferretti di Lodi (a rosa). N. 2 piatti, riproduzioni 
diverse di antiche fabbriche.

Dal Cav. Dott. G. B. Rossi : N. 8 piatti di maiolica lo- 
digiana (Ferretti) (inviati per cambio a Faenza).

Oltre le donazioni citate del Dott. Rossi e Avv. Baroni, 
segnaliamo: La Banca Popolare di Lodi, L. 50; il Banco 
di S. Alberto, L. 20 ; la Banca Commerciale, L. 25.



U N  E P IS O D IO  SC O N O SC IU T O  NELLA S T O R IA  E C C L E SIA ST IC A  LO D IG IA N A

La Storia ecclesiastica di Lodi narra che sui primi del 
1296 morì il vescovo Raimondo Sommariva, frate domeni
cano, e che gli succedette Bernardo Talente allora prevosto 
della Cattedrale. La storia stessa però non parla di un #pi- 
sodio avvenuto durante la vacanza vascovile.

■ Da una Bolla di papa Bonifacio Vili del 29 Aprile 
1296 (1) risulta che alla morto del Sommariva i canonici 
della Cattedrale, ai quali spettava l’elezione del vescovo, 
essendosi adunati per trattare del futuro prelato, non si 
trovarono d’accordo e fecero due elezioni, cioè in Bernardo 
Talente suddetto e in frate Leone Palatino dell’Ordine dei 
Minori di S. Francesco di Lodi.

È detto che il Palatino, nella votazione, ebbe tre voti, 
e che abbia acconsentito ed accettato la propria nomina 
contro l’elezione del Talente, cho pare avesse avuto la mag
gioranza. Onde è che il Talente ricorse al Papa contro il 
proprio emulo.

Nella Bolla suddetta, confermante al Talente la sua 
elezione in vescovo, si dice che papa Bonifacio Vili inca
ricò, quale uditore alle parti, Gerardo- vescovo Sabinense, 
che riferì le risultanze della causa, al sommo pontefice. 
Questi, considerando che frate Leone, stimolato da cieca 
ambizione, aveva consentito alla elezione fatta di ^  dai 
tre canonici e tanto si era interessato per la stessa, e vo
lendo togliere l’inconveniente di questa ambizione, con la 
pienezza dell’apostolica potestà, cancellò la elezione stessa 
e impose al frate perpetuo silenzio sopra questo argomento, 
e, dopo di aver fatto esaminare diligentemente l’elezione 
del Talente e trovatala canonicamente fatta sopra persona 
idonea, dietro consiglio dei Cardinali, la confermò.

Bernardo Talente resse la Chiesa lodigiana fino al 1307, 
in cui gli successe Egidio dell’Acqua: dopo la morte di

( i )  Bullarium  Franciscanum, T o m . IV , p . 391.
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questi (a. 1312) successo una lunga scissura e relativo in
terdetto per cause specialmente politiche, fino al 1319 in 
cui il papa nominò vescovo lo stesso frate Leone Palatino 
che nel breve pontificio di cui parliamo è tacciato di cieca 
ambizione. Tenne questi le redini della Diocesi fino al 1343. 

Diamo qui il documento.

B o n i f a c i u s  e t c .

V e n e ra b ili F r a tr i  B era rdo  E p isco p o  L a u d e n .
S a lu te  ni, e t A p o s to lic a m  B e n e d ic tio n e m .

Ratioiais oculis etc. Sane L a u d e n .  Ecclesia  p e r  obitum  
bonae m etnoriae  R a y  m u n d i  L a u d e n .  E p is c o p i 'P a s to r i s  
Solatio desti tu ta ,  ac e jusdem  Ecclesiae  Caiionicis, qui ad 
trac tandurn  de fu tu r i  subs ti tu t ione  P rae la t i  in unum  con- 
ven e ran t ,  in diversos d iv identibus vo ta  sua, duas in  ipsa 
Ecclesia  e lec tiones, un am  videlicet de te  tunc  ipsius E c
clesiae P raeposito ,  re l iq u a  vero de Fratine L eo n e  d e  P a lla i .  
Ordinis M in o r u m  con tig it  ab ipsis Canonicis  in  discordia  
ce leb rari .  Causa ig i tu r  p ra e d ic ta ru m  elec tionum  p e r  appel- 
la tionem  tu am  ad Sedera Apostolicam leg it im e  devo lu ta :  
Nos in  ea  Venerabile»! F ra t re m  n os trum  G. ( 1) Episcopum  
S a b in e n . dedim us p a r te m  A uditorem . Cum que postm odum  
idem  Episcopus Nobis, e t  F ra t r ib u s  nos tr is  m e r i ta  ipsius 
causae, quam  serva to  ju r i s  o rd ine  discus.serat, re tu l i s se t  : 
Nos a t ten d en tes ,  quod idem F r a te r  L eo  am bit ione  caeca  
subductus  e lec tion i  a t r ìbus  ta raen  ipsius E cc lesiae  Cano- 
cis de se fac tae  consensera t ,  e t p ro se q u e b a tu r  eandem  ; ac 
volentes hu jusm odi am bition is  vitio o b v ia re ,  e lec t ionem  
p raed ic tam  factam de ipso cassavim us de Apostolicae p le 
n itud ine  potesta tis ,  sibi su p e r  ea  p e rp e tu u m  silen tium  im 
ponendo. E lec tionem  vero  de te  ut p ra e d ic i tu r  factam  , 
quam p o s tea  p e r  eundem  Episcopum  e x a m in a r i  fec im us di
l igente!’, qu ia  eam  invenim us de pe rsona  idonea  canon ice  
ce lebra tam , ipsam de F ra t ru m  nostrum  consilio  dux im us 
coniìrm andam . P rae f icen tes  te  ipsi Ecclesiae  in Ep iscopum  
e t  Pas to rem , cu ram  e t  adm in is tra t ionem  ipsius tibi in  spi- 
r i tualibus, e t tem poralibus com m ittendo , ac deinde  faciendo

( i )  G erard o  B ianco , parm ense .
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tibi p e r  V enerab ilem  F ra t r e m  n os trum  Ostieri. Episcopum 
m unus consecra tion is  im pend i firma concep tà  flducià, quod 
actus  suos Altissimo d ir igen te  p raed ic ta  Ecclesiae p e r  tuae  
c ircum spec tion is  indus tr iam  spir itualibus, e t  tem pora libus  
proflc ie t m erem ea tis .  Suscipe ig i tu r  ju g u m  Domini reve- 
re n te r ,  e t suavi ejus h o n e r i  h u m il i te r  colla subm itte ,  ma- 
num que m ittens  ad fortia  ipsius adm in is t ra t io n em  Ecclesiae  
p ru d e n te r  e xequ i studeas, e t  g reg is  tibi commissi custodiam  
cu res  p rosequ i diligente!',  u t  laudabili de ipso coram  Deo 
red d i ta  ra tione , Regnum  Dei a Muudi p r im ord iis  p repa ra -  
tum  electis  in d ilec ta  Domini ta b e rn acu la  lae tabundus  in- 
troeas ,  ac eundem  g reg em  ad uberio r is  re tr ibu tion is  cu- 
m ulum  in tfoducas. Datum Rom ae apud Sanctum  Petrum . 
I l i  Kalendas Maii, Poiitificatus nostr i  Anno II.0

Dalle Historie, fiorentine di Giovanni Villani sappiamo 
che i Fiorentini il 23 di Maggio 12SS mandarono contro 
Arezzo il loro podestà mosser Antonio de Fosseracco di 
Lodi (1). Ora leggiamo nel Bullettino Storico Pistoiese 
(A, XIX, Fase. 3, pag. 121) che quattro grossi quaderni 
in pergamena, portanti sulla coperta lo stemma di Pistoia 
a scacchi bianchi ed azzurri, esistenti nell’Archivio di Stato 
in Firenze, contengono :

Banna data per d. Lqmbardum Lictam de Medio - 
lano honor. Pistoriensem potestatem de diversis et va- 
riis mal elidis fa c tis  et perpetratis tem-pore d. Tedisiis 
de la Pusterla de Laude vicarii potentis m ilitis d. 
Anlonii de Fixiraga de Laude potestatis Florent.

Questo Tedisio della Pusterla di Lodi è un personaggio 
sconosciuto nelle Storie lodigiane, ed appartenne alla illustre 
famiglia che tenne per diverso tempo la signoria di Casale 
da essa poi chiamato Pusterlengo.

( l )  A n to n io  F issiraga , illu stre  c itta d in o  lod ig iano  d i quei tem pi.
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1ARIA Ten. C o l .  SANTE — | fasti militari dei fi
nanzieri d’Italia : pagine storiche scritte su docu
menti, Parte I. — Milano, Alfieri e Lacroix, editori, 
1917, di p. XY-367 con 84 ili. e tavole.

Nessuna rivista storica, anche se di finalità stretta- 
mente locali, quale la nostra, può disinteressarsi d’ un’ o- 
pera riguardante la storia del Paese , tanto più quando 
questa storia si riallaccia alle nobili gesta attraverso alle 
quali si formò l’Italia.

I Fasti m ilitari, che ci vien narrando, de’ suoi fi
nanzieri, il Ten. Colonnello Laria, sono gli episodi — per 
le speciali caratteristiche del Corpo — isolati e dislocati, 
in fatto, unificati dallo spirito animatore, in cui rifulsero 
le qualità eminentemente militari della Regia Guardia, nelle 
guerre dal 1800 al 1870.

Surta solo nel 1786, nello Stato Romano, foggiata ve
ramente solo dall’età napoleonica, per dir così organata 
italianamente col Regno Italico — che sarà pur sempre 
l’era della prima sistemazione amministrativa ilaliana — 
attraverso vicissitudini burocratiche e politiche, che tenta
rono talvolta di naufragarla in una forma eccessivamente 
amministrativa, essa fu e rimane il vivaio di eminenti uf
ficiali e di intrepidi soldati : questa milizia, che troppo 
spesso ci appare civile, tiene molto alla partecipazione a t
tiva all’esercito, vuole che la divisa sia lo specchio della 
sua fibra.

Fondandosi su gran copia di documenti d’archivi pub
blici e privati, di citazioni bibliografiche e su d’una icono
grafia superba, questo ci narra il Laria, nelle fitte quat
trocento pagine circa del I volume.

Como fu fatto per i Carabinieri, per i Corazzieri, pel
le Guardie Nobili Papali, corto anche per altri corpi che
io ignoro — il distinto, forbito, acuto ed accurato Autore 
traccia le fasi dell’aspetto guerriero della sua Arma.
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Il libro, così, è veramente interessante, dati anche i 
momenti che trascorriamo; senonchè, mi par di dire pa
rola, vuota usando del trito vocabolo interesse. Dirò che è 
un libro di ardore e di ardire italiani. — L’on. Rava lo 
presenta da par suo. — Nei fatti d arme d Italia  dell epoca 
napoleonica, nelle cospirazioni e nei moti, nelle cinque gior
nate di Milano, nell’insurrezione del Lombardo Veneto e 
dei ducati, nelle varie campagne del 1848-49, del 1860, 
del 1866, dovunque, troviamo questa vocazione entusiasta, 
quasi inconscia, dei finanzieri al servizio attivo militare,, 
con i suoi sacrifici immensi; ed 6 il loro battesimo e il 
loro nimbo, quello della mitraglia del nemico ai limiti della
P a tria  nuova ed antica.

Elogi, quindi, vadano — anche attraverso questa voce
sommessa di memorie -  da una regione lungi dal confine,, 
al descrittore della ^ita della gloriosa assisa; e non gli 
spiaccia Però noi, che siamo forse così burpcraticamente 
attaccati al ritmo pacifico delle ore quotidiane, -  sospeso- 
ormai! — gradiremmo, oltre e dopo questo, che un altro 
dono alla bibliografia storica italiana offrisse il valente 
scrittore e valoroso ufficiale: la narrazione dei caratterir  
dei mutamenti, delle benemerenze del servizio am m inistra
tivo, cioè proprio di quello fiscale del Corpo, che può pa
rere soggetto poco attraente, ai più; ma è pure la sostanza,,, 
la tradizione e il sacrificio ignoto deirArma._ Detta bene, 
vivacemente, come usa l’Autore, simile narrazione potrebbe 
richiamare anche lettori dal gran pubblico e sarebbe certo, 
plasmata da lui, il tipo da imitarsi, di quelleter  
dei servizi amministrativi, che mancano alla storia 
talia e tanto apprendono in un campo dove 1 esperienza, 
non è inutile, perchè la la continuità.

' GL B . Cu r t i .



TRIMESTRALE -  ANNO XXXVI.° — H. 3.° A , )v \

M i i i  M i  g ir  l i  C i  e I [ n i
del C ircondario  e de lla  D iocesi 

DI LODI

CABLO PALLAVICINO VESCOVO DI LODI 
dal 1456 al 1497

(continuazione vedi numero I  -  Anno corrente)

O s p e d a l e  d i S. G ia c o m o . —  F u fondato  d a  A n 
seimo (1) T em aco ldo  con suo te s tam en to  del 26 agosto  
1347. Lo destinò  spec ia lm ente  ai pellegrini,  p e r  i quali 
si dovevano  allestire q u a t t ro  letti ; il resto de ll’e n t ra te  da 
d is tr ibu irs i  ai poveri. L a  p e rp e tu a  am m in is traz ione  e so- 
v ra in ten d en za  volle che  ap p ar ten esse  al Consorzio del 
clero. S eb b en e  egli ne  esc ludesse tu t t i  i suoi paren ti ,  
p u re  coll’a n d a r  del tem po  vi si in trusero . E  nel 1417 G a 
spare , M elchiorre , e fra A n se im o  fratelli T em aco ldo  eles
sero  p ro cu ra to re  g en e ra le  di q u e s t ’ospeda le  M arco de La- 

v d a m a  e Ottennero poi con licenza de ll’O rd inar io ,  so tto  co
lore di beneficio, l ’inves t i tu ra  in pe rp e tu o  dei beni a p p a r 
tenen ti  a ll’ospedale . Il  7 m agg io  1470 A n to n io  Garofolo, 
uno  dei depu ta t i ,  in v ir tù  dell’un ione ne prese  possesso. 
M orti i fratelli T em aco ldo , i ben i p e rv en n e ro  in E le n a  
de  T am ara ,  vedova  di G aspare . I  dep u ta t i  in te n ta ro n o  il 
g iudizio di nullità,, de l l’inves t i tu ra  avanti  R ic c a rd o  di S an  
Giorgio, vicario  del p o d es tà  di Lodi, che sentenziò  in fa
vore de ll’ospedale  nel se t tem b re  dello stesso  anno  1470. 
A v e n d o  E le n a  appe lla to  con tro  qu es ta  sentenza, si venne  
ad  un  am ichevole  accordo, r inunc iando  E le n a  ad  ogni d i
r itto  sui de tt i  beni e obbligandosi i d e p u ta t i  a un an n u o  
canone, sua  v ita  du ran te .  Dei beni p rese ro  fo rm ale  pos-

(1 ) Così lo ch iam a il Lodi ; m a n e ll’a tto  rogato  per o rd in e  del pre- 
posto  di S. G iovann i de lla  V igna è d e tto  B assano .

Ardi. Slor., A. XXXVI 6
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sesso il 3 d icem bre  1472. N uova  lite sorse  cogli ag e n t i  
del Consorzio, p re te n d e n d o  questi  il dom inio  to ta le  e la 
sov ra in tendenza . S eb b en e  G asparo  B ulgaro , vicario del 
podes tà ,  sen tenz iasse  a favore del Consorzio il 7 d ic e m b re  
1479 (o 1475?) e la s tessa  sen tenza  ven isse  con fe rm ata  da 
N icolò C adam osto  do tto re  in legge  (7 m ag g io  1481), p u re  
l ’un ione ebbe  lu o g o ;  però  r im ase anco ra  in piedi l ’o sp e 
dale e servì a beneficio dei pellegrin i fino al 1807 in cui 
fu v en d u to .

O s p e d a l e  d i  S. D e f e n d e n t e .  — Cam biò  l ’ an t ico  
titolo di S. M ar ta  p e r  u n ’im m ag in e  di S. D e fe n d e n te  che 
es is teva  ne ll’ospedale . D i esso si fa m enzione in un a t to  
del 12 luglio 1339* Lo d ir igevano  i D isciplini e se rv iva  
sp ec ia lm en te  per  le do n n e  pelleg rine .

F u  escluso d a l l ’un ione  dal P rep o s to  delle  V ig n e  nel 
1472 e nel 1476 non era ancora unito . P e rò  a ’ tem p i del 
Lodi le rend ite  erano  quasi nulle, do n d e  egli so sp e t ta ,  
sebbene  p ro p en d a  p e r  il contrario , che  l ’un ione  fosse a v 
v en u ta .

O s p e d a l e  d i  S. B i a g t o  — E  il p r im o  di Lodi 
nuovo. N e  p a r la  il M orena  nel 1163. E r a  assis ti to  da 
frati laici che  seg u ivano  la regola  di S. A g o s t in o .  Nel 
1224 fu d a to  in t i to lo  ad  A rn a ld o  S om m ariva .  G ra n d e  
b enefa tto re  di q u e s t ’o speda le  fu p re te  L eo n e  S om m ariva ,  
che  lo lasciò e red e  nel 1293. Nel 1356 l ’am m in is traz ione  
tor4nò ai frati. Il 4 S e t te m b re  1405 con bolla di I n n o 
cenzo V I I  fu da to  in co m m en d a  al Card, di Lodi (1). T e n n e  
p e r  molti an n i  pac if icam en te  la co m m en d a ,  ma poi i n 
q u ie ta to  a lu n g o  dai frati che  cerca rono  ogni mezzo p e r  
r ien tra re  in possesso , lo ced e t te  col perm esso  del P ap a ,  
agli O livetan i di V illanova. A lla  m orte  del Cardinale ,
12 luglio  1428, di nuovo  i frati ce rcarono  di co n tra s ta re  
gli O livetan i,  m a  questi  r io t tennero  il d e t to  ospedale  
d ie tro  r ichiesta  del P a p a  con le t te re  ducali (10 dicem-

(1 )  Il C a rd in a le  di JLodi era A ngelo  S om m ariva ( t f .  d. D ir e i.) .
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bre  1429). Il s ito era  bello, ma preg iudiz ievole  alla c ittà , 
q u a n d o  si fosse a m p l ia ta ;  quindi gli O live tan i d o m a n d a 
rono  a Callisto I I I  di ritirarsi a V illanova. In v ir tù  del 
decre to  di un ione  i d e p u ta t i  vollero incorporare  anche  
q ues to  ospedale  ; tna il P re p o s to  delle  V ig n e  lo d ichiarò 
esen te . I  deputaci r icorsero a S isto  I V  che  incaricò d e l
l ’affare il V icario  di Crem ona, il quale  P i i  g iu g n o  1473 
sentenziò  a favore degli  O live tan i.

T ro v an d o s i  ne l l’ A rch iv io  de ll’ospedale  m agg io re  aK 
cune  car te  m olto  an t ich e  che  r ig u a rd an o  P ospeda le  di 
S. Biagio, si r i t iene  che  a n c h ’ esso sia s ta to  un ito  al 
m aggiore .

O s p e d a l e  d e i  S S . S im o n e  e  G i u d a . —  S i crede 
fonda to  dalla famiglia  Vistarini,  aven d o n e  un tem po 
a v u to  il p a trona to .  L a  m emoria p iù  an t ica  che  Io r iguarda  
è del 1353. Vi ass is tevano  monaci e suore, qu indi pare  
servisse  p e r  uom ini e donne  : vi si dovevano  accogliere  
pellegrin i e anche  infermi. R id o t to s i  assai il num ero  dei 
frati, l ’ ospeda le  fu concesso in co m m en d a  e nel 1420 lo 
trov iam o  possedu to  da B assano  d e ’ D om inici.  L ’ ultimo 
re t to re  fu G iorg io  B ernerio . D alla  d o m a n d a  che  i d e p u 
ta ti  de l l ’ ospedale  m agg io re  fecero, p a re  che  poca  o nes
suna o sp ita li tà  vi si esercitasse . Il B erne r io  cede tte  q u e 
s to  o speda le  a favore del nuovo nel 1479. Cercò poi di 
so ttrarlo , ma av en d o  Innbcenzo  V i l i  d ich ia ra ta  p a r t ic o 
la rm en te  va lida  l ’un ione  del P a llav ic ino  con bolla  6 no
v em b re  1488, il B erner io  r innovò la rinunzia, r iconosciu ta  
anche  dal duca  (7 agosto  1489).

O s p e d a l e  d e i  SS. B a s s a n o  e  A l b e r t o . — P a re  
fondato  dalla famiglia T re ssen a  che  ne eb b e  il p a trona to ,  
e dapprinc ip io  era  d e tto  solo di S. B a s sa n o ;  nel 1356 
trov iam o anche  il t i to lo  di S. A lbe r to .  E ra  am m in is tra to  
da  principili  da  uom ini e donne, com e r isu l ta  da uno 
s t ru m e n to  del 1369. L ’ultimo m inis tro  fu B assano  O ldano  
che ne fece cessione  nelle m ani di Mons. Pa llav ic ino  (19 
febbraio  1459). E sse n d o  necessario, o ltre  la cessione del 
titolo, anche  il consenso  dei pa tron i ,  la famiglia T re ssen a  
r inunciò  il 18 agosto  1464 a tu t te  le rag ion i  che vi p o 



tev a  avere, a favore de ll’ospedale  nuovo, e i d e p u ta t i  ne  

p rese ro  possesso  il 27 dello stesso  mese. G ià  p r im a  del

l ’un ione  non  vi si ese rc i tava  p iù  a lcuna  osp ita li tà .

O s p e d a l e  d e i  S S .  G i a c o m o  e  F i l i p p o . —  Era nei 

Chiosi, e appunto perchè assai vicino* alla città, fu sem 

pre considerato come ospedale urbano. Trovavasi sulla  

via di Milano e serviva per i pellegrini. F u  poi detto di 

S. Gualtero, perchè fondato da questo santo nel 1206, 

cedendo i deputati della città otto pertiche di terra, col  

patto che non fosse so g ge tto  alla giurisdizione di alcuno,  

toltone l ’Ordinario lodigiano, come consta da ¡strumento  

dell’ultimo di aprile di quell’anno. S. Gualtero vi lasciò  

ministri frati e suore ; non si sa qual regoha seguissero.  

Passò anche questo ospedale in Com m enda nel 1396, e 

an ch’esso col tempo andò s o g g e tto  a distrazione di beni  

e cessazione 0 almeno diminuzione di ospitalità. A l  tempo  

dell’unione vi erano ancora sette letti. M orto il 16 n o 

vembre 1459 il pre,te B assano d e ’ Benati, che ne era 

ministro» il vicario del Pallavicino ne diede tosto p o s 

sesso aljl’ospèdale nuovo. L ’ospedale però venne conser

v a ^  e nella terribile pestilenza del 1485-86 vi si rico« 

verarono gli  infetti d a l'co n tag io .

O s p e d a l e  d i  S . M a r i a  d e  A r l a n o  a  P a u l l o . — ■ 

I n  uno  s t ru m e n to  del 1334 sono  accen n a t i  com e addetti,  

a q u e s t ’ o speda le  frati e suo re  de ll’o rd ine  degli U m ilia t i .  

F u  un ito  al, nuovo nel 1471 : g ià  vi si e ra  in te r ro t ta  ogni 

ospita lità . D a l  nom e lo si c rede  fonda to  dàlia fam iglia  

lod ig iana  A rlano .  *

O s p e d a l e  d i  S . G io v a n n i  B a t t i s t a  a  T a v a z z a n o . —  

F u  d o ta to  nel secolo X I I  d a  O ld rad o  M andell ino . Vi 

r is iedevano  frati, che  p a re  non  fossero sacerdoti ,  e  suore.

76 C a r l o  p a l l a v i c i n o  v e s c o v o  d i  L o d i
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N el 1203 il vescovo  A rd e r ico  gli r iunì (13 febbraio) la 

chiesa  di S. G iovanni B a t t i s ta  di Tavazzano , do n d e  a s 

sunse  il nuovo  titolo, m e n tre  p r im a  e ra  d e t to  del g u a d o  

di T avazzano , p e r  le m olte  acque  de l  S il la ro  che  vi s ta 

g n av an o .  l a  vari d ec re t i  riferentisi a l l 'u n io n e  è d e t to  di 

S. M aria  e S. G iovann i di Tavazzano , forse p e r  qua lche  

a l tra  simile fusione. F u  l ’o speda le  che  oppose  m agg io re  

difficoltà a ll 'unione, sp ec ia lm en te  a causa  di S te fano  San- 

nazzaro, suo m inis tro . Q uesti  infatti , non  o s ta n te  i d e 

creti del Pa llav ic ino , di P io  I I  e di P ao lo  II ,  o t te n n e  da  

S is to  I V  di cedere  l ’o speda le  a suo  figlio G iacom o. Gli 

ag en ti  r icorsero al S om m o Pontefice , m o s tra n d o  il d e 

cre to  di u n io n e  e le bolle d e ’ suoi p red ecesso r i  e osser

van d o  ino ltre  che  la r inunzia  era illeg itt im a, pe rch è  p a s 

sa ta  da p a d re  a figlio ; che  il S annazzaro  non  m a n te n e v a  

i t re  frati e le t re  m onache, com e era  s tab ili to  ne ll’a tto  

di fondaz ione  ; che  l ’o speda le  ese rc i tava  n e ssu n a  o poca  

o sp ita li tà ,  nè  d is t r ib u iv a  ai poveri  i frutti che  so p rav an 

zavano.

I l  P on tef ice  de legò  p e r  la decisione il P ro p o s to  delle 

V igne  che  sen tenziò  a favore d e l l ’o speda le  m agg io re  

(21 m arzo  1472). I l  S annazzaro  appellò  con tro  tale s e n 

tenza, m a  i d e p u ta t i  p rese ro  u g u a lm en te  possesso  d e l l ’o

speda le  con a t to  del 5 aprile  1477 r o g a to  da  B arto lom eo  

Calco.
C o n tin u an d o  a m b e d u e  le p a r t i  a far va lere  i loro  di

ritti  e r ico rrendo  a R o m a ,  S is to  I V  (13 g e n n a io  1478) 

delegò  p e r  dec idere  la con trovers ia  il P ro p o s to  d e ’ SS. 

N ab o re  e Fe lice  e T o m aso  Boldoni, canonico  della  C a t 

ted ra le .  N on  b a s ta n d o  ancora  si  d o v e t te  so llec itare  la 

spediz ione  del b rev e  g ià  c i ta to  di Inn o cen zo  V i l i ,  d i re t to  
spec ia lm en te  con tro  gli ospedali  di T av azzan o  e dei SS.
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S im one  e  G iuda. Ci volle anche  il benep lac i to  duca le  e 

G iovann i Galeazzo Sforza il 7 agosto  1488 Concedeva a 

Giorgio B ernarner i ,  m in is tro  de ll’ospeda le  d e ’ SS. S im one  

e G iuda , e a G iacom o S annazzaro  di p o te r  l iberam ente  

r inunc ia re  l ’am m in is traz ione  che  essi avevano .

R i t i r a to s i  f ina lm ente  il S annazzaro , u n  a l tro  e p iù  

p o te n te  p re te n d e n te  en trò  in  cam po  /è fu il Card. A le s 

sand ro  S anseverino ,  che  aveva  o t t e n u to  in  co m m en d a  

l ’o speda le  di Tavazza-no. Ci volle ' un  nuovo b rev e  di In- 

nocènzo  V i l i .  F in a lm e n te  A le s sa n d ro  V I  con bolla  29 

d icem bre  1496 scom un icò  tu t t i  quelli che  ten ev an o  beni 

ap p a r te n e n t i  a ll’o speda le  m aggiore .

L a  Controversia si com pose  def in it ivam ente ,  com e si 
disse, solo nel 1499, fissando u n a  p en s io n e  a n n u a  di 500 

scudi d a  sborsars i  al C ard inale ,  pens ione  che  cessò  poi 

nel 1516 m ed ian te  l ’e rogaz ione  di scudi 3600, p e r l a q u a l e  

fu necessario  a lienare  i beni de l l ’O sp ed a le  con p a r t ic o 

lare  d isp en sa  di L eo n e  X  (27 a p r i le  1516).

O s p e d a le  d i  S . M ic h e le  A c a s t a  v e r n o  d i  B r e m b io .

— F u  fonda to  dalla  nobile  fam iglia  lo d ig iana  A b o n i .  La* 

più an tica  m enzione  è del 1265. D a l  vederlo  sino d a  quei 

tem p i in decadenza , se m b ra  fosse p iù  antico . A v v e n u ta  

l ’un ione , i d e p u ta t i  dov e t te ro  p ro seg u ire  il p rocesso  a v an t i  

il P ro p o s to  delle  V igne , il qua le  c i ta to  l ’u l t im o  re t to re  

T o m aso  B olterio  (29 d ic e m b re  1471) e p r o v a to  che  non  vi 
si ese rc i tava  p iù  osp ita li tà ,  sen tenz iò  a favore dei d e p u ta t i  

(21 m arzo  1472). L ’ un io n e  defin it iva e b b e  effetto il 3 

s e t te m b re  1473.

O s p e d a le  di' S. M a m e r t o  a  C a s t e l n u o v d  B o c c a  

d ’A d d a .  —  T ro va va si nella provincia di Crem ona, ma 

nella diòcesi di Lod i. F,u eretto anticam ente sotto il titolo  

di S. M am erto. L a  sua origine per T  antichità resta oscura ;
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si sa però  che  era  des tina to  p e r  i pe llegrin i.  F u  com preso  
nel decre to  di unione, m a sorsero  difficoltà p e r  p a r te  

di T om aso  della Pellizzana  che  ne  e ra  il m in is tro , e 

anche  p e r  p a r te  della  co m u n ità  di C aste lnuovo, che  non 

voleva cedere, essendo lon tano  da  Lodi 29 m iglia  e so t to  

la g iurisdizione crem onese . L ’ opposizione non  cessò con 

la sen tenza  del P ro p o s to  delle V ig n e  a favore de ll’ O s p e 

dale  M aggiore . P e r  v ia  di appellazioni fu t i ra to  in lungo  

l ’ affare sino al 29 d icem bre  1499, in cui si v e n n e  ad  u n a  
t ransaz ione .

O s p e d a l e  d i  S. P i e t r o  i n  P i r o l o  i n  G h i e r a .  —  

Il M orena  dice che  trasferitis i i L od ig ian i  nel 1158 a 

P izz ighe ttone ,  si sv i luppò  t ra  essi u na  m o r ta l i tà  e non 

b a s ta n d o  la chiesa  e il cim itero, si t ra sp o r tav an o  i c a d a 

veri  di q u a  da l l ’ A d d a  alla ch iesa  di S. P ie t ro  in P iro io . 

Che a q ues to  tem po  risa lga  1’ ospedale , non  si può  dire 

con certezza. L a  p iù  an t ica ' m em oria  è del sec. X I V .  Lo
I

re g g e v a  un  m in is tro  che  d ip en d ev a  im m e d ia ta m e n te  

da l l ’O rd inario .  D ep o s to  B e l t ram o  de C arlo tti  da  vicario 

genera le  di M ons. B e rn e r io  il 2 apr . 1448, ai 12 dello 

stesso  m ese  fu conferito  l ’ospedale  a B assan o  Sacco.

Il 15 n ovem bre  p e r  la m orte  di p re te  D om en ico  de 

Osio, u ltim o m inistro , G iacom o  R a s to n i  can to re  della 
ca t ted ra le  ed econom o ducale  d iede il possesso  de ll’ospe

dale  ai depu ta t i ,  seb b en e  il vescovo  P a l lav ic in o  l ’avesse  

di nuovo conferito  ad un suo  fam igliare  (1).

( [ )  Il Lodi osserva qui a p ro p o s ito : « C om e il P a llav ic ino  potesse 
di nuovo  conferire  q u est’ospedale ...., in cosa ta n to  an tica  non  è bastato  
ad investigarlo . » Lo stesso  a più fo rte  rag io n e  possiam o rip e te re  noi, 
sebbene sia assai desiderabile  trovare  d ocum en ti che illu s tr in o  questo  pun to  
oscuro  della v ita di lu ì.
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§ I I I .  O spedali nuovam ente fo n d a ti

I l  Pa llav ic ino  col suo decre to  non  in tese  po rre  dei 

l im iti alla  p u b b l ica  beneficenza, m a solo tog lie re  il g ra v e  

abuso  che  i beni des t ina t i  a l 'so l l ie v o  dei b isognosi a n 

dasse ro  d ispersi .  P e rc iò  non farà m erav ig lia  il v ed e r  sor

g e re  so t to  di lui e col suo consenso  d ue  nuovi ospedali.

O s p e d a l e  d i  S .  S t e f a n o .  — F u fonda to  da  P ie tro  

M odegnan i,  fisico lodigiano, che  morì nel 1478. E secu to re  

della  sua  vo lon tà  lasciò M ons. P ie tro  M odegnan i,  d o t to re  

in legge, p ro p o s to  di S. L orenzo  e co m m en d a to re  de l

l ’abbaz ia  di S. M ichele  di B rem bio , il qua le  nel 1479 con 

pa r tec ipazione  ed  au to r i tà  del Pa llav ic ino  lo m a n d ò  ad 

effetto il p io desiderio. T u t ta v ia  i d e p u ta t i  p ro cu ra ro n o  

1’ agg regaz ione  anche  di ques to  o sp ed a le  e ne o t ten n ero  

espresso  b reve  da A le ssan d ro  V I  (21 die. 1500). L ’unione  

non  av v en n e .

O s p e d a l e  d i  S . T o m a s o  a  C o d o g n o . — N el 1466 

M anfred ino  Ghisello  do m an d ò  a M ons. P a llav ic ino  di fo n 

dare  in C odogno, sua  p a tr ia ,  un  o speda le  p e r  infermi e 

pe llegrin i.  Il vescovo, v is ta  la necess ità  e le p in g u i  re n 

d ite  di cui il pio benefa t to re  in te n d e v a  do tarlo ,  g lielo  

concesse, o rd in an d o  che  fosse u n i to  alla Chiesa di S, T o 

maso, e ne d iede  la so p ra in ten d en za  al re t to re  di C odogno 

e vi des t inò  un am m in is tra to re .

§. IV . Erezione e S ta tu t i  del nuovo Ospedale

P os ta ,  com e si Sisse, la p r im a  p ie tra  del nuovo o sp e 

dale  il 6 g en n a io  1459, i d e p u ta t i  si m isero con  tutto- 

l ’a rdo re  a so l lec i ta re  i lavori. E  m e n tre  il S e rone  t r a t ta v a  

l ’affare p resso  il D uca  e il F o r t i  p resso  il P a p a ,  affret-
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t a n to  l ’esecuzione' dei decre ti  del- V escovo , a l tr i  racco 
g lievano  e lem osine  e a t te n d e v a n o  p iù  d i re t ta m e n te  alla 

n u o v a  fabbrica . s '
P e rc iò  si e s t ra e v a n o  a so rte  ogn i qu ind ic i  g iorn i i 

nom i di t r e  d e p u ta t i  che  d o v ev an o  ass is te re  c o n t in u a -  
m e n te  ài lavori.  Gli a rch i te t t i  fu rono G io v an n i  B a t t i s ta  

d a  Comazzo e B e l t ram o  Pandino.^ N o n  essendo  sufficienti 

le elem osine, c iascuno  dei m em bri  de lla  n u o v a  con fra te r 

n ita , costi tu itas i ,  co m e-s i  dirà, nel 1466, sbo rsò  v e n t i -  

q u a t t ro  fiorini e in vari  tem p i  con  d isp en sa  pontif ic ia  si 

v e n d e t te ro  al pub b l ico  in can to  alcuni ben i  de ll’ospedale .  

Solo il 12 aprile  del 1467 incom inciò  a eserc itars i  l ’o

spita li tà ;  e ci fu co n se rv a to  il nom e del p r im o  inferm o 

che  vi fu accolto , ce r to  P e r in o  F o n ta n a  della  p a rro cch ia

di S. Lorenzo .
P r im a  p e rò  che  la fabbrica  fosse co n d o t ta  <* te rm in e  

vo lle  la c ittà , ad  esem pio  di m olti a ltr i  o spedali  lom bard i ,  

e leg g ere  un n u m ero  m agg io re  di d e p u ta t i  a v ita . Così 

essi sa reb b e ro  s ta t i  p iù  a lleggerit i ,  e av reb b e ro  p o tu to  

m eglio  c u ra te  il servizio  degli in fe rm i.
P erc iò  il 23 g iu g n o  1466 la c i t tà  p ro c e d e t te  a ll’e le 

zione di v en t id u e  d e p u ta t i  ed  am m in is tra to r i  p e rp e tu i ,  

scelti  t r a  le famiglie p iù  nobili, i quali  si e rano  offerti 

di v ivere  in socie tà  ne l la  casa  dell’o speda le  (1).
A  questi  v en t id u e  fu pòi ag g iu n to  un a l tro  dal Co

m u n e  (2 2 'g e n n a io  1482), e fu il p r io re  dei m edici p ro
i v  r

(1 ) O ltre  T2dcfeo F issiraga , A n to n io  S o zz i,,G io v an n i P o n te ro li , G io 
v an n i A n to n io  M icolli, F rancesco M eletto , g ià  d e p u ta ti, fu ro n o  e le tti Bas
siano  C odazzi, d o tto re  in  legge, A gostino  M icolli e V escovino del V esco,
causidici ; L an ce lo tto  R iccard i, G io v an n i B a ttis ta  P e lla to , G iorg io  V illa n i,
G abriele B arni, A n to n io  G aro fo lo , G io v an n i C alco , R odolfo  Fa valli, L u ig i
O tto lin o , G ero lam o  V illan i, G iovanni. M aldo tti, S ansone tào d eg n an i, L u ig i
V illanova, S tefano  B racco, C risto fo ro  M odegnani. 1 (

Ardi. Slor., A. XXXVI. 7



tem pore , m a qtiest-’ u l t im o  p ro v v e d im e n to  a n d ò  p iù  ta rd i  
in  disuso.

I l  27 luglio  11466 si f issarono gli s ta tu t i  della  nuova  

con fra te rn i ta  (i). E s s i  sono tracc ia ti  sul t ip o  di quelli di 

P av ia ,  d i  M ilano e di B rescia . P o r tan o ,  il t i to lo  : S ta tu to  
e t ordines G o n fra tru m  hospita lis no v i e t m a g n i S a n c ii  Sp i-  

f i tu s  de la. ca n ta te  c iv ita tis  L a u d a e . — S ono  div is i  in  17 

capitoli e  p reced u t i  d a  una  lu n g a  in troduz ione ,  i n  cui 

coll esem pio  di G esù  C r i s t o , colla tes t im o n ian za  della 

S ac ra  S cr i t tu ra ,  e con u n a  lu n g a  serie, di fatti to lt i  dai 

classici, si e so r tan o  i confratelli  ad  ese rc i ta re  g l i  uffici 

di ca r i ta  verso  gli infermi. — Essi sp ec ia lm en te  conside
rano  le  p e rso n e  d a  a m m ette rs i  nella  C onfra te rn ita ,  l ’e le 

zione dei priori, dei m in is tr i  e degli. .a ltr i  ufficiali, l ’a m 

m in is traz ione  dei beni de l l’ospedale ,  i p r iv i leg i  dei c o n 
fratelli e dei benefa t to r i .  ■

Q u es t i  s ta tu t i  furono poi ap p ro v a t i  dal p ro p o s to  Bal- 

da ssa re  P a g a n o ,  d e leg a to  ap o s to l ic o ,  con  a t to  de l 13 

g iu g n o  147.2 a rog ito  Gia.mrnarco del Vesco. ;

Il T i t i l l a t i  (M onografia cit. p ag .  18) dice che  « era 

co s tu m e  an tich iss im o  che  i d e p u ta t i  de l l ’ospedale ,  r iv e 

dessero  i con ti  al tesoriere  del Consorzio del clero (2) al 

te rm in e  della  sua  am m in is traz ione , e rec ip ro cam en te  poi 

il Consorzio e d  il C om une r ivedessero  pàrim ertt i  i conti 
del teso r ie re  e m in is tr i  de l l ’ospedale , com e risulta  dagli 

a t t i  es is ten ti  nel locale archivio . Q u a n d o  avesse  o r ig ine  

q u e s ta  v icendevo le  rev is ione  dei conti non  si sa. » — 

Quali s iano  questi  a tt i  il T im olà t i  non accen n a  ; pe rò

(1 ) F u ro n o  tra sc ritti in  perg am en a  o rn a ta  d i d isegn i e leg a ti in  un 
spi libro  co lle costituz ion i dei frati g ià ad d e tti a li’ospedale  di S . S p ir i to :  
so n o  custod iti dalla p residenza  del Gons.ig.lio.

(2 ) E ra  questa  u n ’associazione di re lig iosi che a quei tem pi valeva 
q n a n to  l’a ttu a le  C o n g reg az io n e  d i C a rità .
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\ \  '
DAL 1456 AL 11^7 . 8§

n,el R ep ertorio (i) è notata cqI n. 26 una lettera d ell’o 

spedale a ^ o n s . P a l l a v ic in o ,  perchè defechi persona a 

risedere i copti del tesoriere e ragioniere dello stesso  

ospedale (18 gennaio 1492).

Jn m ancanza di altri docum enti è difficile intendete  

il m otivo o l ’im portanza di tale dom anda : a ogni m odo  

non ved o com e poter concprdare questo atjto con quanto  

d ice il TimqJati, a meno, che non si vogjia, supporre l ’u§o N 

di rinnovare ogni anno la dom anda di tale delegazione. 

In  questo tem po specialm ente sem bra che per opera di 

nj^levolj 9 di am biziosi, s,i, volessero introdurre delle  

y ità  nella direziona deH’ospfdale, g iacch é  nel R ep erto rio  

è  registrata un^altra lettera pure indirizzata al V e sc o v o  

« perchè v o g lia  p roteggere l ’ospedale contro alcuni che  

volevan o tentare certe novità pregiudicen ti allo stesso  

ospedale e all’onore dei deputati (3 marzo 1492) ». Q uali 

fossero queste novità e quali le m ene del m alevoli per 

attuarle si deduce dai docum enti che seguono. Il 10V !..........  ’ - ' '■ .
marzo dello stesso anno G ian  G aleazzo M . Sforza, or

dina che il govern o d ell’ospedale resti fermo n e’ suoi 

term ini, e non sia innovata cosa alcuna, finche non sia 

da lui m andata persona a riconoscere g li statuti, e com e  

sia am m inistrato il pio luogo.

D i qui si ved e che alcuni personaggi potenti te n ta 

van o presso il D u ca una riforma radicale n ell’am m ini

strazione d ell’ospedale. I  deputati ricorsero com e a inter

m ediario al Pallavicino. Q uesti probabilm ente, trattò d i

rettam ente la , cosa col D u ca, il quale spedì quella lettera  

che p oteva rassicurare pel momento, ma lasciava trap e

lare l ’intenzione d ’introdurre delle novità. In fatti ì ’8 a -

__________ . / ■ :

(1 ) É  un  su n to  ab b o n d an te  fatto  alla fine del secolo scorso di tu tti 
g li a tti a llo ra  es is ten ti n e l l’arch iv io  d e ll’ospedale.



prile il D u ca  in caricava il com m issario di L od i di in 

durre i deputati d e ll’ospedale a rinunziare spontaneamente 
alla loro perpetuità. E  i deputati due giorni d o p a sponta
neamente rinunciavano la perpetuità nelle mani del D uca.

Il 19 aprile una lettera ducale al V icario  della Curia  

ve sco v ile  fissava 11 nuovo sistem a che ebbe poi alcune  

leg ge re  modificazioni. S i eleggessero ogn i anno nel mese 

di aprile i deputati, uno per parrocchia (allora erano 17), 

ad essi si aggiu n gessero quattro dei vecch i per istruzione  

dei nuovi, I  deputati nuovi do vevan o ricevere il possesso  

dal V e sc o v o  e dal p odestà il prim o m aggio. N on potevano  

essere eletti coloro che in qualsiasi m odo avessero in 

teressi eoH’ospedale, g li avvo ca ti, i dottori, i procuratori, 

gli usurai, i soldati e quelli che fossero stati deputati i 

due anni an tecedenti (1).

P erchè le deliberazioni siano valid e b isogn a vi in 

terven gano alm eno i due terzi dei deputati, e vi deve  

presiedere il com m issario e pretore ducale di L od i, prò 
tempore, ovvero il suo V icario  o il giu d ice.

M a dovendosi queste riunioni tenere m olto spesso, 

e stentando a raccogliere il num ero sufficiente alla va li

dità, i deputati, in data 17 agosto 1495, dom andarono  

che, a vvisa ti tutti i deputati, e non trovandosi presenti 

a ll’ora fissata per la seduta i due terzi, si potesse proce

dere ugu alm ente alla votaziorìe. E d  il 17 marzo 1496 L o 

d ovico Sforza con cedeva che bastassero alla valid ità  anche  

otto soli deputati, co ll’in terven to però sem pre del Com 

missario ducale o del suo V ic a r ia  o del giu d ice.

( continua) P -  M a n z i n i  B .a

( t )  C o n  le ttera  de l 27 febbra io  1494 al P o d està  di L odi, il duca d i
ch iara  e legg ib ili i livellari d e ll’o spedale , p u rché  U  so m m a  n o n  passi le 10 
l i r e ;  m a  a ltra  le tte ra  (19  aprile  1 494) dei se g re ta rio  ducale , conferm ata  
d a  u n a  le tte ra  del D uca de lla  stessa da ta  escludeva i fittabili e i livellari 

d ’og n i sorta .

¿ 4  CARLO PALLAVICINO VESCOVO DI LODI



VITA E FRAMMENTI DI VITA SANCOLOMBANESE
/  . N E L L ’E T À  N A P O L E O N I C A

(Continuazione vedi N um ero precedente)

V.

La Pretura
§. i .  —  L ’U f f i c i o  s o t t o  l ’A u s t r i a  

e  l a  R e p . C i s a l p i n a

« C edant arm a togae » — d ireb b e  un  facilone. D opo 

aver  serv ito  un  p ia t to  forte di indole  m ilitarissim a, lo 

sp igo la to re  so tto sc r i t to  va in cerca di a rgom en ti  più... 

(diremo) pacifici e civili. L a  successione  degli a rg o m en ti

__ spiego io — mi è im posta  dalla s tessa  successione

delle provv idenze  statali, nelle e tà  to rm e n ta te  da  Bellona. 

P r im a ,  l ’esercito  : poi, quella  p a r te  del popolo  che non  è 

esercito. N o n  è d u n q u e  u n ’inferiorità  degli scudi ai ca

lamai, quale  p a r re b b e  sanzionare, a tu t ta  prim a, la s e n 

tenza rom àna, che ci si affaccia; gli è anzi p rec isam en te  

l ’opposto , cedono le armi alle toghe , non pe rchè  vinte, 

m a allorché p rec isam en te  le p r im e h an n o  te rm ina to  il 

loro im m ed ia to  compito. L a  società  civile ch iede subito , 

a  q u es to  pun to ,  U n a  m agis tra tu ra  giudiziaria  di senno e 

di ingegno , p e r  i rapporti  em ergen ti  dal suo p rim o  r is ta 

bilirsi in reg im e di p a c e ;  ed in ques to  m om ento ,  si a- 

v ran n o  modificazioni od  innovazioni. P r im a  no ; tu t to
5 -, ! ■ j ;• v ; ; ■ ; ? y? ' ' : ,)  •
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re s ta  im m uta to ,  com e sospeso, com e in  a t tesa .  È  ciò che 

ved iam o  succedere  ogg i e v ed rem o  dom ani.  E ’ ciò che, 

anche  en tro  i l im iti della  « b rev e  sp o n d a  » del L am b ro  

sanco lom banese , si verificò n e l l ’e tà  di cui ci occupiam o.

N e ll’o rd in am en to  dei feudi, fa tto  nella  seconda  m e tà  

del secolo X V I I I ,  v en n e  am m essa  l ’un io n e  di p iù  feudi 

in u n  sol P re to re  in  da te  condizioni, d a  effettuarsi per  

convenzioni dei feudatari ,  le quali dov ev an o  r ip o r ta re  la 

superio re  approvazione . I l  p r im o  te n ta t iv o  della  c irco- 

scrizione g iud iz ia ria  defin i t ivam en te  e m a n a n te  da  u n  o r

g a n o  s ta ta le  è forse questo  : tem pi, senza ironia , di « p a 

te rn o  reg im e ».

N o n  è il caso qui, ai fini specifici di q u es ta  t r a t ta 

zione, l im ita ta  a ll’epoca  napoleonica, di d i lungarc i  nella  

c roh is to ria  del servizio g iudiz iario  san co lom banese  nel 

secolo te s té  r ico rda to  e so tto  l ’A us tr ia .  I  d o cum en ti ,  che

lo r iguardano , sono  anche  incom ple ti  o ben  sparsi.

C onsta  di ce r to  che, ne ll’esercizio della  « G iu r isd i

zione d i  S . Colombano e della F eudale d i  Orio ed U n iti  » 

en trò ,  col p r im o  o t to b re  1793, il P o d e s tà  av v o ca to  B r o 

glia. A l  feudo d ’Orio, agli effetti g iudiziari,  e ran o  a g g r e 

ga ti  il feudo di S e c u g n a g o  e quello  di B re m b io ;  l ’a t to  

che  regola q u es ta  un ione  è del 27 d icem b re  1786 ed  è 

in te rv en u to  fra il co n te  A n to n io  S o m ag lia  p e r  i suoi feudi 

di Orio, L iv raga , Cademazzi, S en n a ,  M irabello  e r isp e t

tive  pertinenze , il m archese  Carlo N egro li  p e r  il feudo 

di B rem bio  e D o n  F ra n c e sc o  A n to n io  B a g g i  Muzzani p e r  

S e c u g n ag o .

D a l  r ico rda to  c o n tra t to  ded u c iam o  q u a lch e  da to  non  

p r ivo  d ’in te resse  : le spese  della  C uria  erano  il so ldo del 

P retore  di L . 1200, quello  d e ìV A ttu a ro  di L ire  300, il 

m a n te n im e n to  del Satellizio  e la  m anu tenz ione  delle car-
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ceri in O rio ;  pesi tu t t i  che  furono r iconosciuti com uni 

t r a  gli s t ipu lan ti ,  in  proporz ione  dei fuochi delle  r isp e t

t ive  co m u n ità  in feudate .  Gli em o lu m en ti  de r ivan ti  da l l ’e 

sercizio della  g iu r isd iz ione  c r im inale  ed  il co n tr ib u to  delle 

co m u n ità  re s tav a  r ise rva to  ai r ispe tt iv i  feudatari.  Con 

D ec re to  del R .  T r ib u n a le  d ’A p p e l lo  di M ilano 30 M arzo 

1787 furono app ro v a t i  ta li  pa tt i ,  im ponendoc i  pe rò  di 

p ro ced e re  a ll’elezione o di u n  L u o g o te n e n te  o di un  A t 

tuario , in  q u an to  le cariche  di P o d e s tà  e di L u o g o te n e n te
- * • , ‘ 1 ' - ■ .  

figuravano  coperte  d a  u n a  sola persona , ciò che  non  si 

consen tiva  o ltre  « s ta n te  che  nel caso di assenza o m ala t t ia  

di a lcuno re s te reb b e  la  Curia  m a n c a n te  del necessario  

P e rso n a le  ». O n d e  il P re s id e n te  del T r ib u n a le  in v i tav a  

a ch iam are  « un  terzo so g g e t to  in qua li tà  di S c r i t to re  » il 

qua le  po tesse  supplire , in assenza  o del P o d e s tà  o del 

L u o g o ten en te ,  com e C ancelliere  (Nota del T rib .  d ’A p p e l lo  

di M ilano, 8 A g o s to  1786). F u  n o m ina to  G iudice  de lla  

P re tu ra  e conferm ato  con decre ti  del T r ib u n a le  d ’A p 

pello  30 e 31 M arzo 1787 il D o t to r  F ran cesco  M o n t i ;  

B ignam in i  Camillo fu e le tto  S c r i t to re  (N ota  del P r e to r e  

al T r ib .  d ’A p p .  16 A g o s to  1786).
L a  g iu r isd iz ione  di S ecu g n ag o  passò  alla  P r e tu r a  di 

C odogno  col 27 G iu g n o  1794.

I n  tu t t i  gli a tt i  finora r icordati  ed  in  a ltri  esam ina ti  

da  me, anche  se non  citati , ap p a re  sem p re  l ’ind icaz ione  

di P re tu ra  d 'O rio  ed U n iti  o simili ; la  sede  p e rò  d o veva  

essere  in S. C olom bano, o q u a n to  m eno  qui do v ev a  r e 

carsi, ogn i  dì d ’udienza, il t ito lare . D a  ta n te  c ircos tanze  

dedurre i  ciò, non  u ltim a  e non  p r iv a  dì va lo re  quella  

della  m ater ia le  conservaz ione  delle ca r te  re la t ive  ne l l ’a r 

chivio  com una le  di S . C olom bano.

L a  P r e tu r a  è d e t ta  a d d ir i t tu ra  di San Colombano in
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un a t to  7 G iugno  1794, a firma au tog ra fa  d e l l ’e m in e n te  

S pannocch i  (grande  p e rso n ag g io  poi, costui, dello  s ta to  

napoleonico), con il qua le ,  in e sa u d im e n to  d ’u n ’ is tanza 

della P re tu ra  s tessa  24 aprile , si d e s t in a  al mio paese  G iu

seppe  P ag an i ,  notaio  ad d e t to  al R .  T r ib u n a le  Crim inale  

di M ilano , « pe r  il p ro n to  d isb r igo  delle  cause  crim inali » 

pen den ti ,  « r i tenendo  ferm a la di lui an z ian ità  di servigio 

presso  lo stesso  T r ib u n a le  Criminale, e che  d e b b a  far 

r i to rno  a l l’a t tu a le  di lui Ufficio su b ito  d o p o  perfezionati  

li processi, d e ’ quali si t r a t t a  ». M a un  a t to  del 24 M ag 

g io  1796 è ancora  indirizzato a lla  P r e tu r a  d ’Orio e con 

t iene  l ’app rovaz ione  del L u o g o te n e n te  D o tt .  G iu sep p e  

Grossi (bel nom e antico  sancolom banese), p ro p o s to  dalla  

P re tu ra  p e r  ta le  ufficio so tto  il 12 di que l  mese. Costui 

dov e t te  succedere  al dott.  M ichele  R o cch in i ,  p r e c e d e n te  

L uo g o ten en te ,  il qua le  resse poi la P r e tu r a  di S. A n g e lo  

(nota del T r ib .  d ’A p p .  30 M ag g io  1795).
I l  ti to lo  di P retore d i S . Colombano s en z ’a l tro  r iap 

p a re  quindi in un  ra p p o r to  seg re to  4 g en n a io  1798 del 

t i to la re  al C om m issario  G enera le  della  Po liz ia  f rancese 

nel D ip a r t im en to  del T ic ino  - al d ire  del R ic c a rd i .  (1) -  

Ma, q u es ta  volta, re s ta  defin it ivam ente ,  a lm eno  com e 

princip io  della  denom inaz ione  ufficiale.

Infa t t i  nel 1800, so tto  la R e p u b b l ic a  Cisalpina, rile

v iam o la dizione P re tu ra  d i S . Colombano, Orio ed U n i t i ; 

la sede è in d u b b ia m e n te  a S. C olom bano, pe rchè  gli atti  

v e n g o n o  di qui da ta ti ,  il P re to re  tal Grassini.  U n  A t tu a r io  

S y lv a  ed  un  Castiglioni, A g g iu n to ,  com paiono  nei d o c u 

m en ti  del secondo sem estre  di q u e ll’anno  t8oo , m en tre

( 1 )  R ic c a r d i  A l e s s a n d r o , Località e lerrilorj di S. Col. al L  , P av ia , 

B izzon i, 1888, p. 95.
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nel p r im o  ritrov iam o ancora  il Grossi L u o g o te n e n te  ed  

il B ignam in i  A ttu a r io .  M a il titolo dell'ufficio g iudiziario  

va  m an m ano  trasform andosi,  p e r  celerità  o p e r  altri 

motivi, in q u e s to :  P re tu ra  di S . Colombano ed U niti.
N ella  g iurisdizione della P re tu ra ,  a l l’epoca  Cisalpina, 

e rano  com presi i s eguen ti  com uni quali deduco  d a  un  

r ipa r to  della  spesa  a l im en tare  pe r  carcera t i  dal 1800 al 

1801 :

1. M onticelli  - 2. M irabello  -  3. S e n n a  -  4. Villa- 

nova  -  5. B rem bio  -  6. Cademazzi -  7. L iv ra g a  -  8. Orio 

9. S. Colom bano -  10. G raffignana  -  11. C hignolo  - 

12. Badia .
L a  C isalp ina s te ssa  poi, ten d en d o  ad  o rd inare  il ser

vizio giudiziario , che u na  nuova  codificaz ione 'aveva  ormai 

m uta to ,  p rom u lg ò  la legge  de tta ,  infatti  ufficiali, del « 28 

V en d em m ia le  anno  X  », m a  che effe tt ivam ente  po r ta  la 

d a ta  10 B ru m a le  anno  X  (1 o t to b re  1801), con la qua le  

stab il iva  il num ero  delle P re tu re ,  i luoghi delle residenze 

re la tive  ed  i c ircondari  di giurisdizione. P e r  il C irco n 

dario  V i l i  del D ip a r t im en to  de ll’A l to  P o ,  a cui si dà, 

in tal legge, u n a  popolaz ione  di 37.215 ab i tan ti ,  v iene 

ind ica to  com e capo luogo  S. A n g e lo  e se ne fanno d ip en 

dere  i seguen ti  com uni ;
A n d re o la  e M aguzzana  - B o rg h e t to  -  B o n o ra  e Ger- 

vas ina  -  B e rg an o  (sic) ed un iti  -  B o tto  - Corte  S. A n d re a

-  Caselle - C ast iraga  da  R e g g io  con P o lle rano  -  C a ' 

de ll’A c q u a  ed  un iti  -  Casale tto  -  Cazzim ano ed  u n it i  - 

C ugnano  con Ca’ della  F o n t a n a  - F is s i ra g a  ed uniti  - 

G raffignana — G ab b ian e  -  L anfro ja  con P r io ra  -  L iv raga  

ed un iti  -  M irabello  con C am p ag n a  ed  un iti  -  M in u ta  - 

M arudo  -  M iradolo  - M asca lengo  (sic) con P a d e rn o  lai- 

ba rdo  - M ong ia rd ino  ed  un it i  - M o tta  V ig a n a  - O rio  -



O sp ed a le t to  - O rg n a g a  e C as tag n a  - Pezzolo con Co

dazzi ed un it i  - R e g in a  F it ta rezza  e C a’ b ianca  - S e n n a  - 

S o m ag lia  con C aregg io  ed  un iti  - S a le rano  - S. Zenone 

e C eregallo  - S . Colombano - S. M aria  in P ra to  ed uniti

-  J. r iu lz ina con B razza lengo  - Villa  nuova  e S. T o m aso

- V a lle ra  fra ta  - V id a rd o  (i). Ma, in base  ai docum enti ,

10 ho  fermo m o tiv o  di a ss icu ra re  che  la P r e tu r a  non 

cam biò  s e d e ;  fu la  le g g e  che  non  v e n n e  a t tu a ta  intera- 

m e n te  o n e p p u r  a p p l ica ta?  T u t to  p u ò  darsi in  tem pi così 

Convulsi. F a t to  s ta  che  la m a g is t r a tu ra  re s ta  fra noi. E  

ne avrem o ora  le p ro v e  che  vi rimase.

§ 2 .  —  L a  s o p p r e s s i o n e  d u r a n t e  l a  R e p u b b l i c a  

i t a l i a n a

I l  G overno  d e l la  R e p u b b l ic a  I ta l ian a  nella sua  b e n e 

fica, a rd e n te  azione che  fu r innovatr ice ,  m a  spec ia lm en te  

organizzatrice , p ro v v id e  anche  a l l’a sse t to  delle P re tu re  : 

Uccise però, p e r  il p r im o  nel tem po , l ’an tich iss im o g iu s 

d icen te  sanco lom banese .

La legge  22 L ug lio  1802 N. 52 r ig u a rd a n te  « l ’o r

ganizzazione, g iurisdizione, com pe tenze  e funzioni dei T r i

bunali  » s tabilisce  che  in  o gn i  com une  ove r isieda un 

v iceprefetto  « 0 dove circostanze locali lo èsigano, v i  è aU 

meno u n  P retorè, due  lu o g o tenen ti ,  un  concilia tore  ed  un  

P ro c u ra to re  nazionali » (art. 15) e d » m an d a  al G overno

11 com pito  di « e sp lo ra re  il vo to  d e ’ Consigli co m u n a l i  e 
d ip a r t im en ta l i  di r ich iedere  ai p refe tt i  e v icep re fe t t i  

« le  p iù  prec ise  informazioni » p e r  d e te rm in a re  « se, e 

come deb b an o  essere  subo rd ina ti ,  riuniti , suddiv is i  o ret-

(1 ) Raccolta delle leggi, proclam i, ordini ed avvisi pubblicati in M ilano, 

dal g. 12 M essidoro an n o  IX  sino  a  tu t to  il g io rn o  10 Nevoso a n n o  X , 
M ilano, V elad in i, s. a. p. 107-108.
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tificati i c ircondari  g iurisdizionali fissati dalla  leg g e  della 

cessa ta  C onsu lta  28 v en d em m ia le  an n o  X  » (art. 16 n. 1).

S. C o lom bano fu ,  con n o ta  v iceprefe t t iz ia  19 aprile  

1803 n. 1822, fra quelli  in te r ro g a t i  s u  ques ti  p u n t i :

I .  « Se, e com e cred an o  i Consigli C om unali  che 

« abb iano  a rettif icarsi i C ircondarj Giurisdizionali fissati 

« dalla  L e g g e  28 ven d em m ia le  a n n o  X ;

II. « I n  quali luogh i con v en g a  s tab ilire  un  altro  Pre- 

« to re  incarica to  sp ec ia lm en te  della  A m m in is t raz io n e  della 

« Giustizia P u n i t iv a  ;

I I I .  « In  quali  a ltri luogh i sa reb b e  o p p o r tu n o  che  vi 

« r is iedesse  un P re to re  ;
IV . « O ve  con v en g a  accrescere  il nu m ero  dei L u o -  

« g o te n e n t i  e dei P re to r i  ;

V . « O ve possa  b as ta re  u n  L u o g o te n e n te ,  ed  un  Con- 

« c il ia tore  ed a n ch e  un  solo Concilia tore  ».

Il Cusani acco rdava  un  te rm in e  di v en ti  g iorn i alle 

r ispos te  e racco m an d av a  che  le « discussioni seg u an o  una 

m arc ia  tranquilla ,  e le indag in i  s iano im parz ia lm en te  di

re t te  dallo  sp ir i to  d ’ord ine  e di ben pub b l ico  ». A v v e r 

tiva  che  gli e lem enti  da  te n e r  p re sen t i  p e r  fo rm ulare  il 

voto  dovevano  essere  : a. il num ero  della  popolazione  - 

b. l ’esistenza di a d a t t i  locali p e r  gli uffici; - c. g li i n t e 

ressi ed i rapport i  delle  te r re  e com uni da  ag g regars i .

L a  M unic ipa li tà  ch iedeva  al P re to re  l ’indicazione no-
«
m ina tiva  dei com uni, ta n to  del D ip a r t im e n to  d e l l ’A lto  

P o  q u a n to  de ll’O lona, allora so g g e t t i  alla  sua g iu r i s d i 

zione, e quelli che egli c redesse  opp o r tu n o  vi venissero  

d is tacca ti  o ag g iu n t i  (nota 14 M agg io  1803 N. 260). Il 
P re to re  Grassini,  che  si in ti to la  ancora  d ì S . Colombano, 

Orio ed U niti, « p e r  ren d e re  com oda  ed  es te sa  la g iu r i 

sdizione » su g g e r iv a  di s ta c c a re :  1. M irabello , unendolo



a C o d o g n o ;  - 2. Chignolo  con A lb e ra n e  e B o t te ro n e ;  -  

3, B ad ia  con Caselle ; - 4. M on tice lli con M ezzana e G a b 

bione, com uni a p p a r te n e n t i  al D ip a r t im e n to  d ’O lona, p e r  

sosti tu irv i Ospedaletto e B otto  d ip en d en t i  d a  Codogno, 

Corte S . A n d re a  e M iradolo  so g g e t t i  a C orteo lona  e Bor- 

ghetto  annesso  a S. A ngelo , nonché  M otta  Tzigana sotto* 
posto  a Lodi.

L a  P r e tu r a  di S. C olom bano a b b racc iav a  allora tredici 

località , di cui, o ltre  il capo luogo  ed i q u a t t ro  com uni 

g ià  m enzionati ,  v an n o  r icordati  G ra ffig n a n o , V illanova, 

Orio, S en n a , Brem bio, L ivraga , Ca' de M azzi\ e Ca' del 
Bosco.

I l  Consiglio  C om unale  si r iunì il g io rno  di lunedì, 

16 m aggio , nel locale solito di S. G iovanni B a tt is ta ,  con 

l ’assis tenza del D elega to .  E sso  r i tenne  (riassumo nelle 

due  p ro p o s te  concre te  la diffusa relazione):

I. D oversi  stabilire , anziché a S. A n ge lo ,  a S. Co

lom bano  la res idenza  del P re to re  com e luogo p iù  cen tra le ,  

po iché  ivi sem pre  esis tè  la P re tu ra ,  a differenza di S. A n 

gelo, che  se l’ebbe, fu precar ia ,  che  in pa ssa to  anzi d i

p en d ev a  da S. C o lom bano e dove an ch e  a l lo ra  non  v ’era 

che un  P rò  P re to re  ed un solo avvoca to . A  S. C olom bano, 

invece, ben  più  di novecen to  erano  i possessori  terrieri, 

un an tich iss im o s ta tu to  del t re c e n to  vi aveva  is t i tu i to  il 

m ag is tra to  e ren d ev an o  n e cessa r iam en te  a d a t ta  la sede 

un  « f lo r id o »  m erca to  se t t im an a le ,  u na  r in o m a ta  fiera 

annuale ,  vari  difensori legali e m olti  notai co n t in u a m e n te  

r icercati  dalle  popolazioni v ic in e ;  locali capaci p e r  uffici, 

alloggi, carceri, ab b o n d a n z a  di generi  di p r im a  necessità , 

u na  b r ig a ta  di gendarm i,  di recen te  is t i tuz ione ;

II .  D oversi  fissare  in S. A n g e lo  u n  L u o g o te n e n te  ed 

un Concilia tore  con  g iu risd iz ione  sui p iù  vicini comuni,
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esclusi quelli  che  sem pre  form arono p a r te  della  g iu r isd i

zione s t r e t ta m e n te  sanco lom banese  e questi  altri, p e r  la 

loro  v ic inanza  al cap o lu o g o :  x. G raffìgnana, d is ta n te  2 

m ig lia  - 2. B o rg h e t to ,  d is ta n te  2 m ig lia  -  3. M iradolo, 

d is ta n te  3 m ig lia  -  4. Corte  S. A n d re a  e B o tto ,  d is tan ti  

4 m ig lia  -  5. O sp ed a le t to ,  d is ta n te  5 miglia .
M a il G ran  G iud ice  M inis tro  della  Giustizia, non  t e 

nen d o  in g ra n  con to  le rich ieste  e le osservazioni sanco- 

lom banesi,  con d ispaccio  16 g iu g n o  1803, sopprim eva , 

a far tem p o  da lla  scad en za  di quel mese, la P r e tu r a  di 

S. C o lom bano  e ne  r ip a r t iv a  la  g iu r isd iz ione  « civile, cri

m inale  e po lit ica  » fra quelle  di S. A n g e lo ,  Lodi, Cor- 

teo lona  e P av ia .  T u t t e  le te r re  co s t i tuen ti  il com une  di 

S. C olom bano  e che  qui non  occorre  specificare, v e n iv a n o  

così a d ip en d e re  da  quella  che  ora  si sa reb b e  d e n o m i

na ta  di S a n t'A n g e lo  ed  U n iti  (A vviso  a s ta m p a  e c irco 

la re  e s ta m p a  24 g iu g n o  n. 431) e di cui e rano  ti to lari ,  

in qqei tem p i,  qua le  P ro  .P re to re  D e le g a to  Po lit ico , il 
C ortese  e qu a le  A ttua r io -C ance ll ie re  ce r to  O ppio .

Il 30 g iugno , un  ufficiale si recava  a S. Colom bano 

pe r  « r icevere  la co n se g n a  dei mobili e sc r i t to re  da  ri

porsi,  p rev io  reg o la re  inven ta r io ,  in luogo  s icuro  con 

apposizione a n ch e  di sigillo  ra p p o r to  alle c a r te  affidandone 

la cus tod ia  alla M u n ic ip a l i tà» .  Carlo Caccia, A g e n te  di Casa 

Beigioioso, d ich ia rò  che  i -mobili e rano  di sp e t tan za  de l

l ’e red i tà  di ta le  fam ig lia  e furono perc iò  affidati al Pre tore . . .  

m ori tu ro , D o tt .  L u ig i  Grassini,  m e n tre  i d o cum en ti  v e n 

nero  rilasciati a l l’avv . L u ig i  B ianchi, 'P re s id e n te  della  
M unic ipa li tà  (V erbale  30 g iu g n o  e N o ta  prefe tt iz ia  26 

g iu g n o  1803 n. 9124 del P refe tto ) .

P rivare ' S. C o lom bano della  sed e  della  P r e t u r a  fu

sem p re  u n  errore , e  lo è an co r  ogg i,  p e r  q u a n to  coperto, 
A rch . S lo r .,  A. XXXVI. i)

/
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se n o n  sanato , d a  u n a  p rescr iz ione  lo n g i tem poris... p u r  

troppo!.. .  I l  G overno  rep u b b l ican o  I ta lico , in  co n s id e ra 

zione del nu m ero  della popo laz ione  e delle  cause  e, p e n 

siamo, p e r  da re  a lm eno  u n  c o n ten t in o  ai vo t i  del Comune, 

stabilì  che  ogn i  m ar ted ì  si p o r ta s se  in  p aese  u n  Luogo- 
tenen te .

E d  il lavoro  g iud iz ia rio  di q u e s to  m a g is t ra to  fu d a v 

vero  considerevole  se, p re sa  in  e sam e  sul serio la  cosa 

« nei su sseguen ti  p ian i  di g ius t iz ia  a m m in is tra t iv a  » v e n n e  

r is tab il i ta  la  P r e tu r a  nella  sua  p r im it iv a  sede, so t to  il R e 
g n o  I ta l ico .

§ 3. L a  RICOSTITUZIONE SOTTO IL REGNO ITALICO

L a  s is tem azione co m ple ta  de lP o rd in am en to  g iu d i 

ziario n e l l ’e tà  napo leon ica  è d o v u ta  al R egolam ento  orga

nico della G iustiz ia  civile e p u n itiv a  in  d a ta  13 g iu g n o

1806 n. 105. Con esso si is t i tu ivano  le  G iu d ica tu re  di 
P ace ,  co rr isponden ti ,  in  m assim a, a lle  n o s t re  P re tu re .

Senza  en tra re  in  par t ico la r i  d ’indo le  g iurid ica ,  p e r 

fe t tam en te  es trane i  al m e to d o  ed  ,al fine del p re sen te  

stud io , d irò  solo che  il g iu d ice  di p ace  conosceva , in  

m a te r ie  civili, di tu t t e  le  azioni persona li  o mobiliari 

inap p e l lab i lm en te  sino al va lore  di L. 100 ed  app e l lab i l 

m e n te  sino a  quello  d i L. 600; senza  l im itaz ione  di va

lore  poi, g iu d ic a v a  di azioni speciali ed  em e t te v a  p ro v 

v ed im en ti  di c a ra t te re  u rg e n te  (danni dati ,  r im ozioni di 

te rm in i,  in ib itorie , denunzie  di finita locazione, p a g a m e n to  

di salari e m ercedi,  ecc.); in m a te r ie  p ena li  e ra  ufficiale 

di polizia g iud iz ia r ia  nella  p ro p r ia  circoscrizione, e g iu 

dice di tu t te  le t ra sg ress ion i  pun ib il i  con  de tenz ione  fino

10 gio rn i  o m u lta  fino a L . 50 (Sezione I I I .  a r t .  26-45) (0 -

(1 )  Bollettino delle Leggi del Regno d’Italia, 1806, M ilano  da lla  Reale 
S tam p eria , P a r te  I I , p. 629-632.
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L a  sede  de l l ’Ufficio v e n n e  fissata a S. Colom bano e 

la g iu r isd iz ione  a sseg n a ta  su  tu t t i  i com uni cos ti tuen ti  il 

c a n tó n e  di B o rg h e t to  (i), in scr ivendo  nella  seconda  classe

il ti to lare  (D. 7 M arzo  1807 n. 42) (2) assistito , com e tale, 

d a  u n  onorario  di an n u e  L. 1000 (D. 17 G iugno  1806 

n. 107 (3).
I l  D ec re to  29 A g o s to  1807 stabilì  che  dal 20 al 30 

S e t te m b re  successivo ven issero  fo rm alm ente  « ins ta l la te  » 

(per u sare  la b ru t ta  pa ro la  del testo) i Giudici di P a c e  

del R e g n o  (art. 3). T a le  im m issione  (diremo p iù  i ta l iana

m ente) doveva  essere  fa t ta  dai P ro c u ra to r i  R e g i  presso  

i T r ib u n a l i  di P r im a  Is tan za  (art.' 5) m a, se i G iudici di 

P a c e  non  po tesse ro  « nel g iorno  p rec isa to  », ven ire  in v e 

sti t i  so len n em en te  della  carica, g iu ra v a n o  nelle m an i del 

P o d e s tà  del com une  di res idenza  (art. 8). I n  prev is ione  

di q u e s ta  c ircostanza, p e r  l ’ap p u n to ,  il P re fe t to  de ll’A l to  

P o  av v e r t iv a  il P o d e s tà  di S. C olom bano  che  la cerim onia  

av re b b e  d o vu to  segu ire  con le no rm e  t racc ia te  dalle I s t r u 

zioni M inis teria li  1 se t tem b re  1807, di cui farò g raz ia  al 

le t to re  pe rch è  co n s tan o  di b en  56 articoli ,  n o ta n d o  solo

(x ) C ioè il quarto  del D is tre tto  H I d i L o d i, D ip a rtim e n to  d e ll’AltO 
P o , com p o sto  dei co m u n i di B org h e tto  (ab . 4?£)8), G raffignana (ab . 1320), 
S . C o lo m b an o  (ab . 4 4 5 1 ), B adia di C e re to  (ab. 4 2 6 ), B rusada (ab . 146), 
C à de’ B otti ecc. (ab. 195), C av iaga (ab . 475), C avenago  ecc. (ab . 1037), 
C eppeda ecc. (ab . 156), C respiatica (ab. 72 I )> G razzano (ab . 207 ), G raz- 
zanello  ecc. (ab. 214 ), L an fro ja  ecc. (ab. n o ) ,  M ajràgo ecc. (ab . 1626), 
M otta  V igana (ab. 393), M uzza P iacen tin a  (ab . 126), O ssago  ecc. (ab . 782), 

P o m p o la  ecc. (ab. 163), S. M artino  in  S trada (ab . 1436)» Sest0  ecc- ( ab - 
202), S o ltarico  (ab. 212) e così con u n a  popolazione to ta le  di 18796 abi
tan ti ; i com un i e ran o  tu tti  della  terza classe, ecce ttua ti B o rg h e tto  e S. C o
lom bano  ap p a rten en ti a lla seconda. T o lg o  questi d a ti ufficiali da! Decreto 

sull’Am ministrazione pubblica e sul Comparto territoriale del Regno 8 g iugno  
1805 N. 46 in  Op. cit., ap n o  d e tto , P a rte  I , p. 1 8 4 -1 8 5 .

(2 ) Bollettino delle Leggi del Regno d ’Italia, 1807, P arte  I ,  p  i l o .
(3 ) O p . c it., 1806, P a rte  II , p . 661.
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che la fam osa instq llazione  co n s is tev a  nel g iu ra m e n to  del 

m ag is tra to ,  in ques t i  te rm in i : « Io  N. N . n o m ina to  

g iu ro  fedeltà  ed  ubb id ienza  a S. M. l ’ Im p e ra to re  e R e ,  

di ad em p ire  e far a d em p ire  con esa ttezza  ed  im parz ia li tà  

le Costituzioni, le L egg i,  i D ec re t i  ed  i R e g o la m e n t i  del 

G o v e rn o »  (art. 21 e 30). V erif icandosi d u n q u e  l ’ ipo tesi  

che  la cer im onia  si e segu isse  d av an t i  al P o d e s tà  p e r  or

d ine  del P ro c u ra to re  del R e ,  il P re fe t to  « n o n  d u b i ta v a  » 

che  « p e n e t ra to  d e l l ’im p o r tan za  della  cosa  » il r a p p re se n 

t a n t e  d e lP A u to r i tà  san co lo m b an ese  « d isp o rrà  p e rch è  la 

funzione riesca p e r  q u a n to  è possib ile  d e co ra ta  ed  im po

n en te  ». Credo pe rò  che  l ’assunz ione  d e l l ’ufficio da  p a r te  
del t i to la re  della  nos tra  P re tu ra  a v v e n n e  d a v a n t i  al M a

g is t ra to  O rd ina r io  p e rc h è  non  vi è tracc ia  di essa negli 
a tt i  com unali.

Con D ec re to  13 S e t te m b re  1807 n. 172, v e n n e  fa tto  
luogo  alla no m in a  del D o t to r  G iu sep p e  M on ti  in G iud ice  

di P a c e  di S. C o lom bano  (1).

A d  ogni g iu d ic a tu ra  di p ace  furono a d d e t t i  d u e  ne

gozianti,  che  in qu a l i tà  d 'assessori d o v ev an o  « r iun irs i  al 

g iud ice  di p ace  p e r  dec ide re  le ques t io n i  com m erc ia l i  » 

le quali, p e r  il D ec re to  13 g iu g n o  1806, Venivano, g iu d i

c a te  da  q u es to  m ag is tra to ,  ove non r is iedesse  T r ib u n a le .  

Con D ecre to  7 O t to b re  1807 N. 186 fu rono  elett i ,  p e r  

S. C olom bano, B ig n am i Giulio  di G raff ignana  e Zucchi 

G iam b a tt is ta  di B o rg h e t to  (2). M orto  q u e s t ’u ltim o, vi fu 

sos t i tu i to  B igna tp i  G iovann i di B o rg h e t to  con D e c re to  

16 G en n a io  1808 N. 34 (3). In v i ta to  dal G iud ice  di P ace ,

il P ro -P o d e s tà  p ro c e d e v a  a l l’insta llazione  del B ig n am i

( 1 )  O p. c it ., P a r te  I I ,  p . 9 4 4 .

(2 ) Id ., 1807, PaMe I I I ,  p . 985.
(3 ) Id ., 1808, P a rte  I , p. 55.
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G iovann i 1*8 F e b b ra io  1808, alle undici,  ne ll’ufficio della  

G iud ica tu ra ,  re d ig en d o n e  ve rba le  (N. 32 Prot.). L ’altro  

B ignam i, Giulio di Graffignana, do v ev a  essere  im m esso 

ne l l ’esercizio delle  funzioni sin dal 29 N ov em b re  1807, 

m a  fu p ro t r a t ta  la ce r im onia  al g io rno , in cui a n ch e  p e r  

l ’om onim o G iovann i,  di B o rg h e t to ,  essa  u n i ta m e n te  si 

celebrò.
I l  V iceré , ,con  D ec re to  13 o t to b re  1807, n o m inava  S u p 

p le n te  al G iud ice  di P a c e  Monti,, il D o t to re  Pao lo  Grossi. 

S p e t ta v a  a ta le  m a g is t ra to  esercitare, in caso di assenza

o di de legazione del G iudice  effettivo, le iden tiche  funzioni 

di q u e s t ’ultimo. V e n n e  « in sta lla to  » il 9 O t to b re  1807, 

alle i i  ore. C ancelliere  e ra  il B ig tiam in i, n o s t ra  vecch ia  

conoscenza, o rm ai !

Sui locali des t ina t i  alla G iud ica tu ra ,  p r im a  che  il 

G overno  si im p eg n asse  p e r  l ’affitto, il P re fe t to  chiese si 

facessero le « p iù  e sa t te  indag in i  ,per r inven ire  i d o c u 

m en ti  che  g iustif ich ino  l ’asserita  p ro p r ie tà  com una le  »; 

poiché , dal r a p p o r to  m unic ipa le  al r iguardo , r isu l tav a  che 

gli am bien ti  e rano  se m p re  s ta t i  in uso  delle  P re tu re ,  ma 

senza che  se ne  po te sse  c h ia ram en te  d ed u r re  la  p e r t i 

nenza  (nota  22 o t to b re  1807 n. 15034). Il  C om une  « p ra t ic ò  

diligenze  » ne ll’A rch iv io  p ro p r io  ed  in quello  c an to n a le  

senza  r inven ire  a lcun  titolo. P re s u m e v a  che  ne ll’is tru m en to  

d ’acqu is to  di Casa  Beigioioso dal G overno  A u s tr ia c o  di 

m olti  s tab ili  in paese  vi fossero com pres i  a n ch e  i locali 

in ques t ione , « non  però  nella vend ita ,  m a  com e fondo 

a g g re g a to  a q u es to  feudo, con che  pe rò  fosse sem p re  

m a n te n u to  al solo uso  della  P r e tu r a  ».

F u  delegato , con speciale  incarico, il Sav io  avv. L u ig i  

B ianch i  p e rc h è  r invenisse  « presso  q u a lu n q u e  par tico la re  

e  p u bb lico  Ufficio tali docum enti ,  facendone  anche  a l



caso e s tra r re  copia  ». P e r  q u e s ta  incom benza  il B ianch i  

si sa reb b e  reca to  a M ilano  ; va lendosi de ll’occasione, egli 

av reb b e  d o vu to  p ro v v e d e re  in  econom ia  24 sc ranne , 6 

tavoli, 2 scrit to i  e g li scaffali d ’a rch iv io  p e r  l ’a r re d a m en to  

de ll’ufficio g iudiziario  (N o ta  del C om une  4 N o v e m b re  1807 

N . 364). In fa tt i ,  il P re fe t to  a v ev a  o rd ina to  di effettuare 

tali acquis ti  ed  an co ra  p ro v v e d e re  quelli di due  ca ssa -  

banch i,  d u e  « scabelli  di legno  ad  uso  deg li  esam i dei 

d e ten u t i  », « u na  B ra g ie ra  con  suo  p ied e  p e r  l ’antica-^ 

m era  », d ue  soffietti, d u e  « B ernazzi », d ue  « M oje tt i  » e 

due  « C aunin i »[; effetti t u t t i  che  dov ev an o  r ip o r ta re  la 

dich iaraz ione  di « a g g ra d im e n to  » de l t i to lare .  (Note  p re 

fettizie 9 O t to b re  1807 N. 15261 e 7 N o v em b re  1807 

N. 16766).

A  M ilano furono acq u is ta te  le  sc ran n e  « di b u lga ro  

con schena le  p u re  di b u lga ro  » da l B ianch i,  m a  i miei 

buon i vecchi c red e t te ro  m eglio  o rd ina re  al banino  Carlo 

T o m b a ,  u n  m aes tro  de l l ’a r te  ne l l’età, -  d i cui io p u re  

po sseg g o  le solide librerie  c o s t ru t te  p e r  l ’avo d i  m ia 

m oglie  - d ue  scrit to i  di noce  e cos ta rono  L. 153,50, m a  

che  ro b a ! ;  ad  u n  a l tro  T om ba ,  G iuseppe , fecero e seg u ire  

sei tavoli, d ue  di noce  e q u a t t ro  di leg n o  dolce, p e r  

l ’arch iv io  g li com m isero  u n  m obile  p e r  m e tà  « con suo 

sch ienale  e d ue  a n te  alla facciata, ed  il r im an en te  ap e r to  ». 

D ied e ro  a n ch e  due  lum in i alla P re tu ra ,  p e r  i r rad ia rn e  le 

ud ienze  nelle m a tt in e  nevose  o l ’a t t iv i tà  dei funzionari 

intirizziti?  E  co n seg n a ro n o  tu t to  al G iud ice  in  t re  r ip re se :  

p r im a  le  sc ranne , « p e r  sede re  in  g iustiz ia  », si capisce,

il 24 n o v em b re  1807 ; poi i tavoli e i mezzi od, accessori 

d iremo, p e r  il r isca ldam en to , il 7 g e n n a io  1-808 ; e, final

m en te ,  il 14 dello  stesso  mese, il resto , com pres i  g li scaf

fali e i d ue  « boffetti ». L a  spesa  a m m o n tò  in  to ta le  a
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L ire  i ta liane 692,92, com prese  L.23,92 p e r  rifusione di spese 

forzose c o n su n te  da l B ianch i  nel v iag g io  a M ilano. Il 

M in is tero  la  r im b o rsav a  il 9 s e t te m b re  1808.

§ 4., —  L e  c a r c e r i

S u i d e ten u t i  nelle  Carceri di S. C o lom bano non  mi 

p a re  vi sia m olto  da  dire, a lm eno p e r  l ’in te resse  che  l ’a r 

g o m en to  p re sen ta ,  n o n o s ta n te  la  ricchezza della  do cu m en 

taz ione  -  s to r ic a m e n te  pe rs ino  eccessiva  -  delle  spese, 

dei p ag am en ti ,  delle  qu itanze  re la tive  al loro m a n te n i 

m en to .
D a rò  delle  notiziole genera l i  e q u a lc u n a  anedottica .. .

C inque  e rano  i locali o celle d u ra n te  l ’e tà  nap o leo 

nica, de s t in a te  in d if fe ren tem en te  a sem plice  c u s to d ia  ed 

a pena , d ue  co m u n i  e t r e  seg re te ,  le  p r im e  d u e  « a ca r 

ceri sem plici  » le  a l tre  t re  anche  « a  s t re t to  e d u ro  car

cere  »; in  m ass im a  salubri ,  s icuriss im e e com ode, capaci 

in  com plesso  di t r e n ta  e p iù  d e tenu ti .  E s is te v a  un  a ltro  

locale sep a ra to  d a  esse  e d e s t ina to  « ad  uso di poliz ia  » 

capace  di co n ten e re  b en  o tto  p e rso n e  a g ev o lm en te  (A tti  

N. 243 del 1807).
N el 1808 furono  o rd ina ti  da l C om une  sei così de t t i  

b a llin i  p e r  i de ten u t i ;  l ’im porto  v e n n e  r im borsa to  da l  G o

vern o  (A tt i  N . 8326 del 1808 della  P refe ttura) .

L a  som m in is traz ione  del p r in c ip a le  a lim ento , il pane, 

ai ca rce ra t i  e ra  fa t ta  in  econom ia  od  a t r a t ta t iv a  p r iv a ta  : 

i C apito li de l 1808 ci ap p re n d o n o  che  esso d o v ev a  essere 

di d ue  q u a l i tà :  la  p r im a, di tu t to  fiore di far ina  di f ru 

m en to  p e r  gli am m ala ti ,  la  seco n d a  p e r  tu t t i  g li  altri, 

co m p o s ta  di farine di f rum ento , g ra n o tu rc o  e segale  in  

t r e  eguali  porzioni, « e s t r a t ta  p e rò  la  c ru sca  ». N o n  p rò -
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seguo, p e rc h è  av rem m o  da  inv id ia re ,  ora, quei lo n tan i  e 
criminali... .

A l l ’epoca  della  R e p u b b l ic a  Cisalpina, S .  C o lom bano

-  lo dico qui, p e r  q u a n to  non  sia forse il luogo  p iù  o p 

p o r tu n o  -  h a  u n  estim o, secondo  l ’e lenco  di spese  car

cerarie  dianzi c ita to , di scudi 237340, lire  4, o t tav i  6,1^4 

e su L . 1151 totali, g li sp e t ta n o  a carico  L. 180,15,9 Per  
gli a l im enti  ai ca rce ra t i .

§ 5- —  L ’i s t i t u z i o n e  D e l l ’U f f i c i o  d i R e g i s t r o .

I l  V icep re fe t to  avvisò  il C o m u n e  il g io rn o  2 o t to b re  

1807, che  a S. C olom bano, g ius tif ica to  sp e c ia lm e n te  dalla  

necess i tà  della  reg is traz ione  in luo g o  deg li  a tt i  g iudiziari,  

sa reb b e  statjo is t i tu i to  un  Ufficio del R e g is t ro ,  che  p e r  

ta le  considerazione  ap p u n to ,  av re b b e  d o v u to  t rova rs i  nel 

locale della  G iu d ic a tu ra  (N. 2834). Il C om une  r isp o se  che 

in  ta l  locale v ’e ra  p o s to  (N 329 del 6 O t to b re  1807). L a  

spesa  e ra  a carico  com una le  ; l ’ùfficio d o v e t te  ven ir  to s to  

a llestito , a segu ito  de ll’o rd in an za  13 O t to b re  1807 N. 2972 

della V icep re fe t tu ra .

U ffic ia le  del R eg istro  p e r  il C an tone  I V  v en n e  n o 
m ina to  il mio b isavo  (in linea femminile) av v oca to  G io 

v ann i S te rza  « uom o — dice u n a  n o ta  r ise rv a ta  da l Co- 

, m u n e  alle au to r i tà  g o v e rn a t iv e  — di lodevo liss im a c o n 

d o t ta  sì pubb lica ,  che  p r iv a ta  e di o t t im a  m ora li tà  » che, 

da  solo, d is im p eg n av a  l ’ufficio (A tto  7 M arzo 1808 N. 63).

L ’A u s t r ia  soppresse  d ’un colpo, un  bel g iorno , P r e 

tura , Carceri e R e g i s t ro  } ed  a n c o ra  o gg i p o r t iam o  sulle 

spalle  il peso  di quello  che  sem p re  cos t i tu ì  ed  è u n  a r

b itr io  ed  u n  errore ,  in  re ru m  n a tu ra .

S . Colombano a l Lam bro, M aggio i p r y .

(continua) G. B. C u r t i .
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(continuazione vedi N . I - I I ,  pag 3 7 , Anno X X X V )  

UM ILIATI

Sant’ Ambrogio di Ripalta in Vallicella

Defendente Lodi racconta che di questo monastero.re
stava ai suoi tempi (1600-1656) una soia memoria nell’Ar- 
chivio Capitolare di questa Cattedrale, essendo già da < 
gran tempo soppresso e incorporate le sue case con quello 
di San Cristoforo pure in Vallicelia, nella parrocchia di 
Santa Maria Maddalena.

Il titolo di Ripalta lascia credere che sia derivato 
da Ripalta, oggi Rivolta d’Adda, ovvero che servisse di 
ospizio al monastero degli Umiliati in quel luogo edifi- v 
cato. E’ però verosimile che, avendo chiesa propria, fosse 
perciò indipendonte, tanto più che vicino ad osso oravi 
altro monastero di Umiliate col titolo di Santa Maria in 
Vallicella, del quale parleremo in seguito.

Nell’archivio del Vescovo si conserva una investitura 
livellaria (N. 1209) fatta dal rettore della chiesa di San- 
l’Andrea di Lodi, di stala sei di mistura di segale e miglio 
in fra Antonio, ministro della casa degli Umiliati di Ri
palta di Lodi, sopra pertiche nove di terra aratoria ed
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avitate nel territorio di Sesto, a rogito Avosto, notaio pa
latino, sotto la data del 17 aprile 1261.

A proposito di ciò osserviamo che nella taglia imposta 
dal papa alle chiese, alle pievi, alle canoniche, ai mona
steri ed agli spedali della città e diocesi di Lodi, a mezzo 
del notaio Guala, nell’anno 1261, non troviamo menzionata 
questa Casa o Canonica o Monastero che fosse.

Monastero di San Giacomo dei Denari

Di questa Casa degli Umiliati in Lodi si hanno ben 
poche notizie. i

Una si leggeva secondo il Lodi in un istrumonto 
presso le monache di San. Benedetto (1) stipulato da Gu
glielmo Gallo, notaio lodigiano, ai 30 ottobre 1460, nel 
quale è nominato un Dominus fra ter  Hieronimus de 
Lavezari Praepositus dprnus Santi Jacobi de Denariis. 
Convien dire, secondo il Lodi, che questa Casa non fosse 
luogo di molta considerazione, ma un accessorio della 
Casa delle Monache del medesimo titolo di San Giacomo 
dei Denari, posta dove poi fu eretto il monastero di San 
Damiano, luogo ora occupato dalla casa Dossena in fondo 
alta via Venti Settembre, confinante verso l’Ospedale Mag
giore colla Via Agostino Bassi.

Questa Casa di Sau Giacomo fu unita alla Canonica 
di San Cristoforo, ora quartiere di cavalleria in via Fan- 
fulla, prima dell’anno 1472, giacché in questo anno si dii 
per coerenza alla Casa delle Monache di San Giacomo da 
una parte i beni del monastero di Cereto e dall’altra la 
Casa della prepositura di San Cristoforo dell’Ordine degli 
Umiliati.

; (1)  E ra  ove ora  sorge il palas&o della K. So t topre fe t tu ra  in  Via San 
Francesco.
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Monastero di Mulazzano

Anche in Mulazzano, terra lodigiana, fu un convento 
di Umiliati. In uu documento dell’anno 1290 citalo dal 
Lodi, ed allora esistente nello Archivio delle monache di 
San Benedetto e rogato da Alberto Bonone, risulta che vi 
facevano residenza sette frati.

Nel Testamento di Bregondio Denari, stipulato da Rosso 
Denari, l’anno 1228, si dispone di una casa in Lodi e di 
u n a  possessione in Mulazzano, a beneficio degli Umiliati, 
col patto che in detta casa oppure in detta possessione si 
fabbricasse un collegio di Umiliati o di Umiliate: nella 
casa si fabbricò infatti un monastero di donne, come di
remo in seguito. Di Mulazzano non si hanno più notizie.

Monastero di Sesto

Antichissima fu anche la Casa dogli Umiliati di Sesto, 
in quel di San Martino in Stfada. Il 18 giugno 1297 il 
vescovo Bernardo Talenti diede in affitto per anni 2Q lo 
decime di Sesto ai frati Giacomo è Alberto deli’o'rdine 
degli Umiliati, stipulando a nome del loro ' convento di 
Sesto, decime che prima erano infeudate ai Riccardi di 
Lodi e che poi ritornarono nei Riccardi stessi (1). H-assi 
memoria di un Martino de Sesto ministro di uno dei Col- - 
legi delPOrdine degli Umiliati delia diocesi di Lodi (2) 
sotto il 28’aprile 1217: questo Collegio doveva sicuramente 
essere quello di Sesto.

( i )  Moti. Laud. Episc. tris. Voi.  II,  p. i l i ,  n 6 ;  Def. Lodi,  CSitil. Iti3.

p. 2 I J ,  340- •< .•< ■« -Sii. «U  (* )

(a )  Def. Lodi,  Conv. m s .  p. 204.
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Unitamente agli Umiliati vi erano anche le Umiliate 
che si ricordano in una rinuncia fatta da esse a favore degli 
Umiliati di Sesto delle robe di casa, masserizie, mobili ed 
immobili, ecc.

Monastero* della SS . Trinità

Defendente Lodi (1) sempre fondandosi su documenti 
dell’Archivio delle Monache di S. Benedetto, sotto l’anno 
1283, ricorda un frate Paxio domus S. Trin ita lis  della 
città di Lodi; e di questa Casa lo stesso autore trova no
tizia anche nel 12S7, 14 settembre, quando parla della Ca
nonica di Ognisanti di Fossadolto, di cui si è già trattato.

Qui terminiamo la trattazione dello caso degli Umiliati 
nel Lodigiano : delle Umiliato discorreremo più tardo. Di
fendente Lodi nel suo manoscritto illustra in seguito i 
monasteri degli Olivetani di Villanova, di S. Biagio, di 
S. Cristoforo, della Annunziata. Di questi noi abbiamo 
trattato ampiamente quando parlammo del Monastero e del 
Comune di Villanova Sillaro nell’anno 1895 di questa Pub
blicazione.



V A R I E

LODJGIANI inscritti alla Società Patriottica istituita in Milano il 
2 dicembre 1776 sotto gli auspici dell’imperatrice Maria Te
resa (1).

: , . ... : ■ ■ * 7 '
Belloni Pietro Bassano (a. 1780) di Codogno, Znfferri 

dott. Francesco Maria (a. 1780), di Codogno, (dottore fisico 
valento nativo di Villanova Sillaro) (a).

Carminali Alessandro (a. 1780), di Lodi, modico va
lente (a), Sommari va marchese Emilio (a. 1780) dj Lodi. 
Il conte Odescalchi, nel proporre i Soci corrispondenti, 
poneva in rilievo nel Lodigiano < la molta diligenza e 
buona riuscita di stoffe in seta anche con oro od argento 
d’una fabbrica sostenuta dalla sollecitudine e col denaro» 
dal marchese Sommariva seniore.

Vignati Palomino don Gerolamo (a. 1780) di Lodi. (Dot
tissimo, ultimo della nobile famiglia Vignati, m. 1798) (a).

Cavezzali Gerolamo (a. 1792) di San Colombano. (Chi
mico valentissimo, abitante allora a S. Colombano, ma na
tivo di Lodi) (a).

Crevani Felice (a. 17S1), di San Martino in Strada. 
(Altrove è detto di Lodi: fu uno dei concorrenti al posto 
Vice-Segretario della Patriottica dopo la morto delPab. Gia
como Cattaneo (11 marzo 1792) (a).

( i )  A rch. Slor. Lornb. 1917, fase. I, p. 25. 
(a) Noie della Direzione..



106 VARIE

i

Dallo stesso fascicolo dell ’Archivio Storico Lombardo ripro
duciamo il seguente cenno che si riferisce al lodigiano:

Uno Sforza ingegnere !

Tra i numerosi figli naturali del duca Francesco 
P  Sforza è ricordato dai diversi genealogisti Giovanni 
Maria, creato .arcireseovo di Genova nel 1498.1 documeuti 
d’archivio lo provano figlio di una Brigida Caimi e vivente 
ancora nel 1517. Studiò in Pavia, dove risiedette anche 
inseguito, e l’abito ecclesiastico non gli vietò di avere un 
figlio, Giovanni Tommaso, natogli < ala Abbatia di Brembo 
in Lodesana » (1). Il qual figlio e per la morte del padre 
e per i rovesci di casa Sforza < derelitto, dovendo sosten
t a l e  » (così in itna sua supplica senza data) fu neces
sitato anche pel mantenimento de’ figli suoi, a fare < lo 
exercitio del ingeniero et di mensurare terre ». Aver 
« fnensurato circa la mità. dii terreno di Lodexana » ma 
malgrado suppliche non averne per anco avuta mercede, 
ma soltanto promesse a parole. La supplica diretta, ci 
sembra, a chi allora governava il milanese, invocava il 
dovuto compenso anche per poter maritare la sue figliuole 
ed essi « non stiano in perpetuo in così basso exercitio ».

( i )  I l  caso di Vescovi coti tigli, a quei tem p i ,  n o n  se m b ra  t an to  raro . 
anche  O t tav ian o  Maria Sforza, f iglio di Galeazzo Maria,  e vescovo di Lodi,  
ebbe u n a  figlia, Lucrezia , m ar i ta ta  nel 1515 a F ra n cesc o  di G iovann i  G o n 
zaga dei  Marchesi di Vescovato (L i t ta ,  Fam . Celebri, Sforza,  Tav. V  ( N .  

d. Direz.).
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Il Direttore del Museo artistico industriale di Roma, prof. 
Ferrari, ci presenta nel suo nuovo lavoro « La Tomba 
nell’arte italiana », un’attraente rassegna dei monumenti.: 
funerari, di cui reca, in 272 bellissime tavole 400 illustrai. 
(L. 32). E’ preceduta da una bella relaziono, che espone 
sinteticamente la genesi e l’evoluzione dell’arte funeraria 
in Italia. Dalle tombe preistoriche a quelle più recenti, 
degne di nota, f) tutto un cammino che l’autore lumeggia 
con larga dottrina o con fine gusto artistico. Egli ha sa
puto tener conto degli ultini studi sulle tombe etnische, 
e presenta numeroso e nitide illustrazioni di quelle pri
mitive del Cristianesimo, dell’arte funeraria romana, del 
periodo archiacuto e di quelle del Rinascimento. Una rie«« 
serie di tavole è d ed ica ta  alla riproduzione delle immortali 
opere del Michelangelo, al meraviglioso periodo barocco, 
che da lui scende direttamente. Il Canova ha pure un posto 
distinto, quale compete alle statuario insuperato. L’intero 
periodo neoclassico è commentato anche da esempi inediti, 
mentre è pure degnamente illustrato l’eclettismo tanto me
ritevole di studio del secolo XIX nei nomi grandi del Te- 
nerani, del Duprè e del Vela. Del periodo odierno presenta 
i saggi migliori, fra cui quello della Cappèlla espiatoria 
di Monza. Completano il ricco volume, le note esplicative 
del chiaro prof. Ferrari, le quali danno rilievo al pro
gramma armonico da lui svolto.
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VI.

Briciole di demografia e di economia
§ 1 . - 1  P R I M I  R I L IE V I  S T A T IS T IC I S U L L A  P O P O L A Z IO N E .

I  libri di s ta t is t ica  affermano che il b isogno  di n u 

m erar st è a d d ir i t tu ra  p rim ordia le  ed is tin tivo  pe r  i popoli 

tu tt i ,  il che  non va ceVto messo in dubbio , p u r  d o v en 

dosi ossèrvare  che i rilievi di econom ia  e s ta t is t ica ,  m e to 

dici o a lm eno  scientifici o co m u n q u e  di precisione, da tan o  

da tem pi assai recenti. Il S e t tecen to  li inizia, p iù  a scopo 

di s tud io  che politico, fo rse ;  ma l ’e tà  napoleonica , in cui 

v e ram en te  si assidono i p rim i sta ti  che  abb ian o  la fisio

nom ia pa r t ico la re  del secolo X I X ,  vi im prim e il suggello  

della sua  autorità  e della sua do ttr ina .  E  poiché, allora, 

le indagin i in ta le  m a te r ia  si e s tendono , con cara tteri  di 

un iversa li tà  ed uniform ità , anche  alla cam pagna ,  io spero

— ricercando e co n n e t te n d o  varie  ca r te  — di dare  no
zioni della  s ta t is t ica  e de l l ’econom ia  sanco lom banese  quali 

si configurarono, a lm eno nei g ran d i  t ra t t i  loro, nel p e 
riodo in esam e.

** *

« D ’ord ine  del M inis tro  d e l l ’i n t e r n o  - dice la circo

lare  a s tam p a  27 d icem bre  1802 (anno I della  R e p u b b l ic a  
Areh S tor .,  A '  X X X V I .  i p



Ita liana)  N. 10465 Sez. I I  d ire t ta  al clero in cu ra  d ’a 

n im e dalla  P re fe t tu ra  di C rem ona  (A lto Po) -  d eve  fo r

m arsi in d i la tam en te  il q u ad ro  della  P opo laz ione  del D i 

p a r t im en to .  Q ues ta  operaz ione  r im asta  finóra incom ple ta ,

o d ifform em ente  eseg u i ta  pe r  p a r te  de lle  R a p p re s e n ta n z e  

Comunali, h a  in te re ssa te  le cu re  del G overno , che  ne 

vuole  ad d o ssa ta  ai singoli P a r ro c h i  la re la t iva  esecuzio

ne ». Si com piegavano  delle tabe lle  e si in v i tav a  alla 

notificazione dello s ta to  a t tu a le  della  popo laz ione  della 

parrocch ia  secondo i criteri traccia ti .  A i Com uni, con la 

s tessa  circolare, furono m an d a t i  altri m oduli  p e r  lo s te sso  

fine, e le r isu ltanze n um eriche  a v re b b e ro  dovu to , m ese  

p e r  mese, inviarsi a l l’A ù to r i tà .  L a  le tte ra  (31 d icem b re  

N. 3165 Fase . 4) a c c o m p ag n a to r ia  delle circolari alla  M u 

nicipalità  sanco lom banese  sp iegava, con m olte  ripetizioni 

burocra tiche , ques to  conce tto  r iassu n t iv o :  lo s ta to  o cen 
sim ento  della popolaz ione  si a t te n d e v a  subito , le var ia 
zioni p e r  nascite , m orti  e m a tr im o n i  av reb b e ro  dovu to  

inoltrarsi  m en s ilm en te  a p a r t i re  dal 1 g e n n a io  1803.

N egli  a tt i  de l l ’a rch iv io  com unale ,  p u r t ro p p o ,  la docu 
m entazione  delle lis te  sped ite  alla  P re fe t tu r a  non  è com 

ple ta , ciò che  costitu isce  v e ra m e n te  u n  danno , p e r  la 

storia  dem ografica  di q u e s t ’età. Com e a v v ien e  anco r  oggi

— nella p rassi  degli uffici, p u r t ro p p o  — gli originali 

e rano  m anda ti  via, ne l l’incar to  d u n q u e  res tava  l ’acco m 

p a g n a to r ia  e nulla più, cioè q u a n to  p rec isam en te  vi ha  

di non  sostanziale  . . .  V ed iam o, tu t tav ia ,  di raccogliere  
le « spa rse  m em b ra  ».

Di com ple to  in sè non vi h a  ch e  l ’elenco del 1803, 

il quale  si p re s ta ,  es tendendos i  ad  un  in te ro  anno, cen

trale, diremo, p e r  l ’epoca napoleonica, ad  a lcune  rifles

sioni su ll’au m en to  0 d im inuzione dei fatti della popola-
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zione in  relazione ai mesi ed  alle condizioni o c o n su e tu 

dini locali e per  ques ti  motivi lo r iproduco in teg ra lm en te  :

A N N O  1  i si  O  Zi

N ASCI TE M ORT I

MESI

Maschi
t v ; :

Femm. TOTA LE
Maschi 
dai '̂0 
ai  25

Maseln 
prim a 
dei i0  
e dopo 

i 25

Fomrn. Totale

Matri
moni

Gennaio 10 1 1 2 1 — 1 0 5 1 5 6
Febbraio u 6 1 7 — - 1 1 1 0 2 1 9

Marzo 8 9 1 7 — 4 1 1 1 5 —

Aprile 9 1 3 2 2 1 2 2 5 1
Maggio 1 2 1 1 2 3 — 5 6 11 1

Giugno 11 7 18 1 I 2 4 —

Luglio 13 11 24 — 7 ' 5 1 2
Agosto 6 8 14 — 4 2 6 2
Settembre 10 6 16 — 8 4 1 2 —

Ottobre 7 II 18 — 3 7 10 1

Novembre- 4 6 1 0 — 4 9 1 3 3 1
Dicembre 9 « 4 1 3 — 7 3 1 0 1

T o t a l i  c o m p l e s s . 1 1 0 1 0 3 2 1 3 2 66 65 1 3 4 5 2

P e r  il 1804, avrei una  lis ta  che  g iu n g e  a tu t to  m a g 

gio, m a che  non  vai la p en a  di r iportare ,  da ta  la sua 

poca  differenza dalla suestesa , q u an to  alla p o r ta ta  n u m e
rica, e s ta n te  la sua incom ple tezza.

U n a  riforma delle  tabelle  fu app o r ta ta ,  p e r  decisione 

m inisteria le , nel 1805 e com un ica ta  dal P re fe t to  al mio 

paese  con circolare  9 A p r i le  di q u e l l ’anno  (N. 4722 Sez. II); 

ne l l ’archivio, m ancano  i moduli, ma si deduce  dal car-
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tegg io  che  essi m iravano  a r iunire  m agg io r i  notizie (qua

lità o q u a n t i tà  dei feti, eccesso o dife tto  s trao rd ina r io  di 

nascite , m ag g io re  m or ta l i tà  e cause  re la tive  e simili).

§ 2. - P e r f e z io n a m e n t o  d i m e t o d i —  L a  p o p o l a z io n e

A G G L O M E R A T A  E  S P A R S A

P e r  la formazione degli s ta ti  di popo laz ione  v ennero  

em a n a te  a l tre  nuove  istruzioni il io  m arzo  1807 (Circo

lare  N. 3326); ne ll’occasio'ne della  com pilaz ione  dei R u o l i  

annuali  dei « Colle ttabili  p e r  la ta ssa  pe rsona le  » dove

vano  i Com uni fare u na  p iù  d is t in ta  classificazione di e tà  

delle  p e rso n e  ed  ind icare  p iù  d iffusam ente  i mezzi di 

sussis tenza  dei m aschi, p e r  famiglie e non p e r  individui. 

P e r  gli o t tuagenar i ,  si r ich iedevano  p iù  prec ise  notizie. 

Le  classi sociali e rano  divise così : poss identi  ; agricoltori 

possidenti ,  agricoltori  affittuari, agricoltori  m assari e g io r

nalieri ; com m erc ian ti  (capi di negozio e subalterni); sa

cerdoti  regolari e secolari ; dom estic i  ; m end ican ti  ; a r t is t i  

m eccanici (capi di b o t te g a  e g iovani di lavoro). Si esclu

devano  i p rofessionisti e funzionari, i m em bri di corpo- 

razioni re ligiose ed  i r icoverati  negli is t i tu t i  di benefi

cenza « avendosi g ià  d e ’ m edesim i le re la tive  notizie negli 

a tt i  ». S a n  C olom bano inviò  il p ro sp e t to  con no ta  30 ago 

sto  1807 n. 63, ma... esso non  c ’è più, in m inu ta .  Noi 

però  possed iam o  in te re ssan t i  rag g u ag l i  d e l l ’an n o  1809, 

che  b as tano  ad  il lum inarc i sul so g g e t to .  Il 26 se t te m b re  

di ta le  anno  1809, con «c irco la re  p re s s a n t is s im a »  N. 4073, 

a ltri dati s ta tis t ic i  ven n e ro  do m an d a t i  al C om une  ; l ’am 

m inis traz ione  napoleonica, com e tu t te ,  crescit eundo  e si 

perfez ionano le sue inch ies te  ed  i suoi m odu li .
D u n q u e ,  S an  C olom bano, che, ne ll’anno  napoleonico  

1809 su rr ipe tu to ,  ap p a r te n e v a  al D is t re t to  terzo (V icepre
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fe ttu ra  di Lodi) e C an tone  quar to  del D ip a r t im en to  del- 

l’A lto  P o  (Cremona) con tava  3794 ab itan ti  nel p rinc ipa le  

ab i ta to  e 764 an im e spa rse  nelle cas t ine ,  ville e case iso
late, e cosi in to ta le  4558 individui. — « N o n  vi è a l

cuna  T e r ra  o V illa  u n i ta  a questo  C om une. In  ques to  

te rr i to r io  -  dice il P ro -p o d es tà  G nocchi al V icep re fe t to  

con no ta  28 se t tem b re  N. 317 - sonovi a lcune  cassine, 
M ulino  ed  a ltre  case co m p o n en t i  a p p u n to  q u es ta  p o p o 

lazione, che  p e r  q u a n to  è a mia cognizione h an n o  sem pre  

form ato  p a r te  di q ues to  C om une ». Eccoli,  ed anzi, r e t 

tificando, a 3781 am m o n ta  il nu m ero  della popo laz ione  
ag g lo m era ta  e sale a 777 quella  sparsa ,  così:

Serafina ab i tan t i 9
M ostio la » 101
M ario tto » '  7
M ad o n n a  d e ’ M onti » 18
V alb issera » 2
Belfugì di S opra » 4
Belfugì di So tto » 22
Coste d e ’ Grossi » 27
Coste  d e ’ C ornagg ia » 50
M alpensa ta » 7
B io t ta » 3
Carubello » 13
San  B runo » 78
C am pagna » 278
Selm a » 3
G erre t te » 11

B riocche » 7
B rera » 3

A  riportarsi  A b i ta n t i  643
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R ip o r to  A b i ta n t i  643
B re re t ta

,. ’ 3
G am balo ita

• |
» j 6

L am b ro » 9
V enezia » 5
S o rd in a » 3
M onteguzzo » 24
B overa » 84

A b i ta n t i 777
V .

§ 3. -  L ’is t it u z io n e  d e l  s e r v iz io  a n a g r a f i c o

E  L E  C O N S E G U E N Z E  S T A T IS T IC H E

E u g en io  N apoleone, con il D ecre to  29 g iu g n o  1809, 

d av a  definitivo ed organ ico  asse t to  ai C ancellieri del 

Censo, co rr isponden ti  in m ass im a  ai nostri A g e n t i  delle 

Im poste ,  m a  con d iverse  a t tr ibuzion i d ’indole  am m in i
s tra tiva .  Dagli art. 13 e 11 di ta le  p ro v v ed im en to  ogni 

am m in istraz ione  com unale  ven iva  o b b liga ta  a costi tu ire  il 

R uolo  genera le  della popolazione, o l t re  a due  altri ruoli di 

n a tu ra  p e r fe t ta m en te  fiscale; il ruolo g e n e ra le  o a n a g ra fe  

generale  è quello  che  a t tu a lm e n te  denom inas i  registro  

generale  d i popolazione. D o v ev a  essere  com pila to  en tro  il 

gen n a io  1810 ed  il P re fe t to  di Crem ona, Ticozzi, con 

o rd inanza  a s tam p a  5 genna io , ne d e t ta v a  le norm e di 

esecuzione. Col nom e e cognom e vi do v ev an o  apparire  

l 'e tà , lo s ta to , la condiz ione  d ’ogni ind iv iduo  : o b b l iga to r ia  

la notificazione ai capi famiglia, pad ron i ,  loca to r i  e sub lo 

catori  di s tabili, im presar i  etc. p e r  tu t t i  i d ip en d en t i .  L a  

cosa era  nuova, a lm eno  in  te rm in i così assoluti ed il Co

m une, pe r  ren d ere  p iù  facili ed e sa t te  le operaz ion i  e p e r  

ovviare  al pericolo di s cad en ze  di te rm in i  incorse  da p a r te  

degli in te ressa t i  e c o n seg u en t i  com m inato r ie ,  s tabilì  che,



a pa r t i re  da l 12 marzo, si desse  princ ip io  alla form azione 

de ll’A n a g ra fe  con l ’opera  di D elega ti, ossia di persone , 

incarica te  di « segu ire  l ’an d am en to  delle Case sch ivando  

ogni sa lto  p e r  inscr ivere  col num ero  p rog ress ivo  tu t te  le 

F am ig l ie  », e concre tava  m olte  a ltre  disposizioni p a r t ico 

la reg g ia te  al r iguardo , che  non  è qui il luogo  di r icor

dare. Il  ruolo ven n e  chiuso il 2 ap r i le  1810.

L e  registraz ioni anagraf iche  p o r ta ro n o  un  to ta le  di 

a b itan ti  4946 in q u e l l ’anno, pe r  tu t to  il com une .

R is p e t tp  al 1809, dunque , si av re b b e  u n  a u m en to  d i  

280 an im e;  m a ciò non è il r isu lta to  di un  effettivo in 

c rem en to  di popolaz ione  — specifica il C om une al Vice- 

prefe tto , in da ta  31 d icem bre  (Nota  N* 459) — ma d i

p e n d e  da m ag g io r  prec is ione  nei rilievi dei dati, g razie  

a l l’attu&to reg is tro  genera le ,  poiché nel ruo lo  personale ' 

c h ’era  la base dei p receden ti  calcoli — « si t ra lasc iava  

a lcune  vo lte  di a n n o ta re  le vedove  con picioli (sic)  figli, 

gli ex  re l ig io s i  F ra n c e sc a n i  ed alle vo lte  quelli che  sono 

se t tu ag en a r i  ». Il vero  a u m en to  della popolazione, g iu s ta  
i calcoli condo tt i  sui registri parrocch iali ,  che  davano  

ques te  c ifre ; nel 1809, ab itan ti  4889 e nel 1810, a b i tan t i  

4917, am m ontò , da l 1809 al 1810, a v e n to t to  individui. 

D el resto, « egli è certo  » che  « q u es ta  popo laz ione  au 
m e n ta  e non  d im inu isce  ».

Così, a t t rav e rso  il r igo re  s is tem atico  della  p r im a  A n a 

grafe  i'n I ta lia , N ap o leo n e  si p re p a ra v a  ad  im porre  tr ib u t i
■9 •

ed a levare  t ru p p e :  finanza e po lit ica  di g u e r ra !  N on 

a veva  egli d e t to  p la s t icam en te  : « i o  am o la F ran c ia ,  io 

r iposo nel suo ta lam o, po iché  se le chiedo cen tom ila  uo 

mini in u n a  no tte ,  m e li dà  »?  E  l ’I ta lia  ne segu iva  gli 
esem pi. . .

P re n d e n d o  d u n q u e ,  com e cifra base  quella  r isu ltan te

N e l l ’e t à  n a p o l e o n ic a  ilS
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dai registri parrocchiali,  di 4917 ab itan ti  cioè, il Tavazzi, 

infaticabile segre ta r io  del Comune, esperto  e d il igente  

sempf-e, quale  lo a t te s tan o  le sue ch iare  m inu te  ed i suoi 

a tt i  e con tegg i,  stabilisce  q u es ta  classificazione della po 

polazione pel 1810:
» •

M A S C H I

M inori d 'a n n i  14 

D ai 14 ai 18 c o n

Dai i£> ai 20

D ai 20 ai 25

D ai 25 ai 50
i

Dai 50 ai 60
v

N . 3 6 7

piuti » 63-

celibi » 31 !

m arita t i »
9 I

vedovi » -  l
celibi • »

15 1
m arita t i » 38  \
vedovi » -

celibi » 4 5  /\
m ari ta t i » 3 ! o  M

vedovi »
6 i

celibi » 2 I
m arita t i » 76 1

vedovi » 5 1

celibi » i ■ 1. 
4 1

m arita t i » 54

vedovi » 15

T o ta le  M aschi

N. 2453

E  così:

M inori d e i .  18 anni

T o ta le  dei celibi 
» m arita t i  

» vedovi

N. 1019 

» 237 
» 1130

» 67
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T o ta le  colléttabil-i per  la t a s 
sa personale  N . 1392 

» com presi ne ll’e tà  del

la coscrizione »

» obb liga ti  alla G uard ia  -

N azionale  »

A p p a r te n e n t i  a l l’A rm a ta  e non  

com presi nel q uad ro  »
Sacerdoti ,  com presi nella  p o p o 

lazione u n i tam en te  ai soppressi  

F rancescan i  coi Laici e Terziari »

131

1047

27

39

F E M M IN E

M inori d ’anni 15

D a  15 ai 25 

ann i com piti

Dai 25 ai 50

M aggio ri  dei 50
I

N. 367

nubili » 103

m arita te » .7,7

vedove » —

nubili » 17

m arita te » 3 i 5

vedove » 16

nubili » 1

m arita te » 93

vedove » 58

T o ta le  Fem m . 

N. 2464

E  così :
T o ta le  delle m inori d ’anni 15 N. 881

» celibi x » 3°5
» m ar i ta te  » u i 8

» vedove » 160

P o ich é  gli uom ini a m m o g l ia t i ’ sa rebbero  113° e 

donne  m ar i ta te  1118, la P re fe t tu ra ,  con no ta  5 luglio 1811, 

N. 13546, ascrive tale differenza all’acc iden ta le  d im ora
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di a lcuno  dei coniugi in co m u n e  d iverso  d a  quello  in cuì 

ab ita  l ’a ltro  ; e S. C o lom bano r isp o n d e  che  parecch i  m a 

riti si t ro v an o  orbati  delle consorti  p e rc h è  essi sono as

senti dalla  casa  con iuga le  e m o m e n ta n e a m e n te  im piega ti  

in  m estieri vari nel mio paese  ; av v e r te  che sei sono s ta t i  

abbandonati dalle  lor donne.. .  e q u a t t ro  d o n n e  dai lor 

mariti.. .  In fluenze n a p o le o n ic h e  a n ch e  q u e s te ?
L ’anagrafe  com incia  a p ro d u rre  i suoi effetti utili, 

nei r iguard i delle  indag in i  da  p a r te  d ’uffici p u b b l ic i :  il 

T r ib u n a le  di Lodi, il G iudice  di P a c e  di S. C o lom bano  

ch iedono, ta lvolta , al C om une, che, in segu ito  a l l’esam e 

delle r isu ltanze anagrafiche , identifichi p e r s o n e  o indichi 

residenze o fornisca a ltre  notizie fam igliari o biografiche.

Con la circolare  i g en n a io  18 11 N. i il P re fe t to  d av a  

is truzioni m olto  diffuse sulla  form azione dei q u ad r i  o sta ti  

di popolaz ione  aunuali  da  estrarsi d a l l ’anag ra fe  e racco

m a n d a v a  di ten e r  calcolo anche  delle em igrazioni o i m 

m igrazion i delle  famiglie.

In  evasione, si notificano le g en e ra l i tà  delle  17 fa

m iglie  che  nel 1810 e ra n o  v e n u te  a S. Colom bano e delle

10 che  ne e rano  p a r t i te ,  tu t t e  da  o p e r  a ltre  loca lità  v i

ciniori. N el 1812, t ro v iam o  b en  22 nuove  famiglie che  si 

s tabiliscono in p a e se  e, p e r  quel S. M artino , a 194 a m 

m o n ta  il n u m ero  dei tras loch i  effettuati nel Com une. Tali ,  

a lm eno, i miei ca lcoli di sulle liste e n o te  sparse  d ’ufficio : 

sa lvo erro re  e com e in fatto... D el  resto, si p ren d an o  

com e cifre d ’avviso. D isse  u n  g en ia le  che  la s ta t is t ic a  è 

l’a r te  di e sp rim ere  con m atem atica  p recis ione  le  cose che 

non  sono e sa tte  o non  es is to n o ;  p e r  cui, mi si faccia 

grazia  !
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§ 4- -  LÀ n u m e r a z io n e  d e l l e  c a s e

C am biam en ti  alla forma del R u o lo  fissata nel 1810 

v ennero  ap p or ta t i  con D ecre to  11 g iu g n o  1811. In ta n to  

si a d o t ta  il m etodo , che  S. C olom bano aveva iniziato, 

dei de lega ti ,  che, con g ra n d e  u rb an i tà ,  fin dove sia com 

pa tib i le  con i fini de lla  legge, racco lgano  notizie recan

dosi nelle case, a lm eno  q u an to  ai com uni p iù  popolosi ; 

si p rescr ive  poi ai parroc i  di concorre re  alla formazione 

dell’elenco. Il nuovo R u o lo  consta  di 13 co lonne e sarà  

te rm ina to  col 31 d icem bre. P e r  l ’e tà  dei m aschi inferiori 

ai 61 anni, e na ti  nel com une  di loro domicilio i parroci 

fo rn iranno i dati. Il nostro, Sac. Leopo ldo  R o cch in i ,  nel 

d icem bre , avv e r te  che  incom incierà  la spedizione, in vari 

g iorn i consecutiv i della  seconda  m e tà  di quel mese, degli 

a t te s ta t i  di nascita , avv isandone  le  co n trad e  ed  i luoghi 

so g g e t t i  al Com une p re l im ina rm en te  e d is t in tam en te  « per  

isfuggire  tum ulto ,  e confusione in u n a  C om une  sì po p o 

losa ». Si t r a t ta  dei m aschi, na ti  a n te r io rm en te  al 1 g e n 

naio 1807, in cui andò  in v igore  la te n u ta  dei reg is tr i  di 

s ta to  civile ; dei quali na ti  quelli com presi fra il 1791 a 

tu t to  o t to b re  1777 debbono  p ro d u r re  poi al C om une il 

ce r t if icato  di avere  adem pito  agli obb ligh i  di leva, so t to  

p en a  di a rres to  com e disertori.

D ovrà , dove  g ià  non esista, o rd inarsi  la num eraz ione  

p rog ress iva  delle case dei com uni p e r  r in tracc iare  p ro n 

ta m e n te  le abitazioni. L a  num eraz ione  si esegu  irà « con 

m etodo ,-facendo  u n a  sezione e sa t ta  delle  s trade ,  g iu s ta  

la p ro p r ia  topografica  situazione, e d a n d o  così alle Con

t ra d e  un  nom e d is tin to , ben in teso  di non cam biarlo  ove 

g ià  lo avessero  ». T u t t i  i fabbrica t i  di u n  com une, a n 

corché  posti  in d iversa  frazione, sa ranno  num erizzati p ro 

gress ivam ente .



Q ueste  le principali  notizie, che oggi possono  in te 

ressare, fra le m oltiss im e istruzioni ed esemplificazioni 

d eg li  a tt i  d e l l ’e tà  (Circolare Préfe tt iz ia  30 n ovem bre  1811 

N. 25199 Sez. 4 e due  allegati). Il P o d e s tà  (Atti N. 385 
del 5 d icem bre  1811) aveva  p red isp o s to  u n ’o rd inanza  che  

poi non  si pubb licò  pe rch è  in te ra m e n te  asso rb ita  dalla  

r ico rda ta  circolare. Con no ta  13 g iu g n o  1812 N. 265, si 

r im e tte  l ’o r ig inale  u l t im ato  del G ran  R eg istro  della Po
polazione al P re fe t to  di C rem ona, p e r  even tua li  rilievi e 

correzioni : « N iu n a  eccezione mi em erge  » r isponde  q u e 

sti il 7 lug lio  (N ota  N. 14526 Sez. 4).
P e r  la num erazione delle case, affinchè ne r isa l ta sse  

« u n ’opera  p e rfe t ta  » a t ta  « a tog liere  le c r it iche  che  s a 

rebbero  s ta te  fa tte  da a lcuni di questi  ab itan ti  qua lo ra  

non  si fosse esegu ita  con esatezza (sic) o si avesse o- 

m essa  qua lche  Casa », v en n e  de lega to  il P e r i to  C an tona le  

Carlo Caccia, il qua le  vi p io ced e t te ,  com inc iando  il 30 
d icem bre  1811 con l ’in d ic a to re  Carlo Tom ba, e con l ’in

te rv en to  del savio sig. Benzoni, D e lega to  alle s t r a d e ,  e 

del S eg re ta r io  M un ic ipa le  p e r  le notizie che  c redesse  di 

r ich iedere  a questi  ultimi. L e  case, agli effetti della  n u 

merazione, a m m o n ta ro n o  a 697.

A i  morosi fu d a to  te rm in e  p e r  le denuncie ,  p rim a 

d ’app licare  le m ulte  co m m in a te  dal codice penale ,  a tu t to  

il 31 d icem bre  1812. V e n n e  im posto : al C om une  di ese

gu ire  uno  stra lc io  b im estra le  delle  reg is traz ion i a n a g ra 

fiche re la tivo  alle traslocazioni, da  tra sm e tte rs i  a lla  P r e 

fe ttu ra  (Nota V. Pref. 9 o t to b re  1813 N. 5537).
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§ 5. - G l i  ULTIMI DATI s t a t is t ic i  e d  il  r i t o r n o

a u s t r i a c o  —  L e  c l a s s i  d e l l a  p o p o l a z io n e

P e r  il 1811, r isu l tano  dagli a t t i :

N asc ite  n. 211, di cui Ì03 fem m ine e 108 maschi. M orti 

n. 182, di cui 90 fem m ine e 92 maschi. M atr im oni n. 20.

P e r  il 1812, si h a n n o  :

N asc ite  n. 207 - M orti n. 212 - M atr im oni n. 39.

, P e r  il 1813 :

N asc ite  n. 121 m aschi - n. 112 fem m ine - to ta le  n. 233.

M orti n. 86 m asch i  -  n. 101 fem m ine -  to ta le  n. 187 

M atr im on i n. 47.

In  tal u lt im o anno, la popolazione  co n s ta  di 4955 

ab itan ti ,  cioè 2451 maschi e 2504 femmine.

L ’A u s tr ia  chiese  i dati p e r  il 1814 e p e r  il 1815, 
dopo il t ra m o n to  napoleonico.

E  sono, p e r  il 1814:

N ati  n. 215 (115 m aschi e 100 femmine)

M orti n. 204 (113 maschi e 91 femmine) 
M atrim oni n. 27

P e r  il 1815 :

Nati n. 208 -  M orti n. 175 -  M atr im on i n. 30.

Così da 4967, q u a l ’era  alla fine del 1813, la p o p o la 

zione sale a ^001 alla fine del 1814, p e r  un  eccesso  di 

nasc i te  sulle m orti e di im m igraz ion i  sulle  emigrazioni.

V en n e  l ’A u s t r ia ;  ma non  so p p re sse  le b u o n e  is t i tu 

zioni napoleoniche , le trasfo rm ò, le organizzò  ; ta lvo lta , 

spesso  invero, le strozzò nello sp ir i to ;  salvò la form a. E d  

i popoli, p iù  che  non si creda, b ad an o  alla  forma.

Il R .  Cancelliere p rovvisorio  del Censo  del D is t re t to  
Q uar to  (S. Angelo), da  cui ormai d ip en d e  S an  C olom 

bano, ch iede  uno  s ta to  della popolazione  con circolare
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u rg e n te  a s ta m p a  (N. 172) del 20 m ag g io  1816 e unisce 

moduli, istruzioni, in som m a un bagag lio  di cose precise  ; 

e n tro  il 5 g iu g n o  d e v ’essere  tu t to  finito, u n a  nuova  n u m e 

razione civica sa rà  e seg u i ta  sul luogo' da  un per i to  s p e 

dito  dal Cancelliere  stesso. N on dovrei p iù  r ip o r ta re  q u e 

sti dati, m a  poiché  essi ch iudono  l ’e tà  che  s tud io  e 

v a lgono  ad  i l lu s tra rne  qua lche  aspe tto ,  eccone delle  sp i

go la tu re ,  senza che stia  a r ip ro d u rre  in te re  tabelle  o n u 
meri scialbi :

L e  case sono 697, di cui ben  563 nel capo luogo , 64 

in  frazione C am pagna ,  22 alla M ostiola , 9 a C oste  d e ’ 

Cornaggia , 8 a Belfugì, 5 a Coste d e ’ Grossi, 4 a Mon- 

taguzzo, 3 r i sp e t t iv am en te  al L am b ro  ed alla M ad o n n a  

d e ’ M onti,  le res tan ti ,  in num ero  di 2 od 1, nelle a l tre  

frazioni, su cui non  mi dilungo. L e  famiglie sono  853 in 

paese, e delle res tan ti  178, 75 in C am pagna ,  24 alla M o

stiola, 21 alla Bovera, 19 a S an  B ru n e /  y  a Belfùgì e 7 

a Coste  d e ’ C ornaggia*  indi in n um ero  inferiore a l trove  ; 

e così sa lgono  a  1031. L a  popolaz ione  è di 5008 an im e 
in tu t to .

L e  ca tegorie  della popolaz ione  m aschile  d an n o  ques t i  

elem enti  num erici  :

Ecclesiastic i  n. 17, tu t t i  nel B orgo  t ra n n e  1 a Coste 

d e ’ C ornagg ia  - Nobili n. 1 -  F u n z io n a r i ’’pubblic i  e d o t 

tori g rad u a t i  (cioè lau rea ti  in  leg g e  o medicina) n. 10 - 

Poss id en t i  di beni e red ita r i  (compresi livellari e co m 

m erc ian ti  che  siano p re v a le n te m e n te  possessori  di fondi)
» »

n. 1687, di cui ben  1406 nel c a p o lu o g o :  ca ra t te r is t iche  

della  p ro p r ie tà  po lverizzata  e de l l’a g g lo m e ra m e n to ,  p r o 

p r ie  del mio paese  -  Coloni n. 144 -  S tu d e n t i  n. 11 -  

F ig li  unici di poss iden ti  di beni e red ita r i  n. 53 -  F ig li  

unici di coloni n. 5 - C om m erc ian ti  n. 14.
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A lt r e  p e r s o n e  :

D a  i anno  s ino  a 17 n. 168 -  D a  18 a 24 n. 51 - 
D a  25 a 34 n. 79 -  -da 35 e p iù  n. 1 9 4 .

L e  fem m ine sono 2574.

M a che  b isogno  di pace  nei popoli ! Il P ag lia r i ,  C a n 

celliere, av ver t irà  che  la « ricerca  della  Com m issione  A u 

lica non  ha  v e ru n a  relazione a disposizione militare, nè 

alla leva. A  scanso  d ’inopportun i  dubb i v iene  d iram a ta  la 

co rr isponden te  d ichiarazione che  faranno  loro S igno ri  su 
bito  p u b b l ic a re  ».

§ 6. -  U n  q u a d r o  e c o n o m ic o  d e l l ’e t à

Ora, pass iam o a f rugare  notizie più... n a r r a t i v e ,  cioè 

m eno  num eriche . E  dico subito  che  la fo r tuna ta  conse r

vazione di un  m anipolo  di docum en ti  mi co n sen te  di 

te n ta re  u na  p iccola  r icostruzione m onografica  dello s ta to  

econom ico di S. Colom bano, la quale  h a  forse un  sol 

p reg io :  d ’essere  assai a t tend ib ile ,  pe rch è  ufficiale o semi- 
ufficiale.

Ci troverem o, spesso, di fron te  ad  un  amico, il g e n iu s  

loci sanco lom banese  : il V ino . A l t ro v e ,  t r a t ta i  d e ’ suoi 

poeti  (Milano, T ip . U. A lleg re t t i ,  1907); qui, dalle  ca r te  

am m in is tra t ive ,  salirà  un profum o di bu o n a  b o t te  v e c c h ia  

e sana, e tal poes ia  av rà  forse m ag g io r  base  di rea l tà  e 

gli p re s te ran n o  qu ind i  m agg io re  fede i miei banin i, uo m in i  

em unctae n a r is  !

U n  prim o te n ta t iv o  di rilievo s ta t is t ico  e c o ro g ra 

fico com ple to  risale alla R e p u b b l ic a  I t a l i a n a ;  fu r iv o l to ,  

i n f a t t i , al C om une  dal V icep re fe t to  , con  no ta  5 aprile  

1803 n. 1315-1549, un q u es t io n a r io  com plesso  ed un  p o ’ 

com plicato , racco m an d an d o  « tu t ta  la p rec is ione  nel d e t 

tag lio  », l ’e v e n tu a le  a g g iu n ta  « di riflessi. »
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E gli  a ss icu rava  che av re b b e  r icordato  « q u e s t ’ a t to  

di v os tra  cooperazione alla Superio r i tà .  »
Le così d e t te  question i s ta t is t iche  sono , in p a r te  , 

po s te  alle M unic ipalità , in p a r te  agli am atori  delle  arti  

liberali e m eccan iche  », in p a r te  « alle Cam ere  di C om 

m ercio  », in p a r te  « ai dotti , ingegner i  ed  idraulici », 

in p a r te  fina lm ente  « ai co ltivatori della fisica, chim ica, 

storia  natura le ,  botanica. » La  rap p re sen tan za  sancolom- 

b anese  si sbarazza dei moduli des t ina t i  agli uom ini ed  

uffici com peten ti ,  d icendo  sem plicem ente  che il mio buon 

borgo, pu r  così fiorente di s tud i calmi e sereni', non ha 

di questi  lum inari o di ques te  m ag is tra tu re .
M a risponde  alle d o m an d e  d ire t te  ad essa  m edesim a 

con diffusione ed  io, senza rifare qui tu t ta  la relazione, 

ne d edu rrò  m olte  notizie, a lcune delle quali, che  v e ra 

m en te  tro v ereb b ero  m iglior  sede  in a ltre  par t i  della p r e 

sen te  tra t taz ione , ne s taccherei,  se non valessero, p roprio  
qui, a d a re  u n ’idea g en era le  dell’econom ia  del paese  in 

q u e l l ’epoca.
S egu iam o  i l .B o t t i ,  segre ta r io  ed es tensore  d iligente .

Il C om une dis ta  da L o d i  dieci miglia e t re n ta  da 

C rem o n a ;  con ta  4451 ab itan ti ,  cioè 2128 maschi e 2323 

femmine.
H a  una scuola n o rm a le  te n u ta  da un frate f ra n c e 

scano ; il m aestro  sarà, in avvenire , s t ip en d ia to  dal C o 

mune, ma finora non v ’è il t ito lare , nè fu fissata la m er

cede. R im a n d o  il le t to re  alla mia sto ria  de ll’ is truzione 

p r im aria  in q u e s t ’e tà  in San  Colom bano (Milano, T ip . A r 

tigianelli , 1908).
« L a  p red icazione è affidata al P arroco  — copio t e 

s tua lm en te .  — Il suo con teg n o  d ispensa  la M un ic ipa li tà  

di sorvegliarlo  ».

(contìnua) G. B. C u r t i .
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CARLO PALLAVICINO VESCOVO DI LODI 
dal 1456 al 1497

('continuazione vedi Numero precedente)

F in a lm e n te  il i°  aprile  1497 concede  ai P r io r i  p rò  

tempore  de l l’o speda le  di e leggere , in caso di assenza  dalla 

diocesi o di m a la t t ia  di qua lche  d ep u ta to ,  u n  a ltro  in suo 

luogo.

D a  questi  poch i  docum enti ,  quasi i soli pe rv en u t ic i  

r ig u a rd o  alle relazioni de ll’ospeda le  col duca  di M ilano, 

si vede  c h ia ram en te  q u an to  fosse d iversa  la po li t ica  di 

F ra n c e sc o  Sforza da quella  di Lodovico. Quegli lasciava 

l ’iniziativa alla c i t tà  e l ’a iu tav a ;  questi  vi si m e t te v a  a 

capo  ; e so tto  l ’ap parenza  di favorire  la  c it tà  so g g e t ta ,  

te n d e v a  a soffocarne ogni p r in c ip io  di l ibertà . F o rse  fu 

ra t te n u to  a lq u an to  nelle sue m ire  am biziose d a l l ’au to r i tà  

del Pa llav ic ino; ma alla m orte  di lui, p ro b a b i lm e n te  p e r  

m eglio  avere  in m an o  L odi,  b r ig h e rà  l ’elezione a vescovo- 

di e s s a ,del suo n ip o te  O ttav ian o  Sforza (1).

O r d i n i  R e l ig io s i  in t r o d o t t i  n e l l a  D io c e s i d i  L o d i

Q u an d o  il Pa llav ic ino  ven n e  a Lodi, t rovò  la diocesi 
poco  fornita  di clero ; acce ttò  qu ind i  ben  vo len tieri  le 

d o m a n d e  di m olti ord in i religiosi che  des id e rav an o  s ta 

bilirsi nel L od ig iano . Con ciò si p ro p o n ev a  di accrescere

(1) C o n te  di Melzo, figlio n a tu r i l e  di Galeazzo Maria, da non  c o n 
fondersi con  O t tav ian o  Sforza,  fratello di Galeazzo Maria,  m or to  nel 1477 r

(2 )  La, fon te  pr incipale in ques to  proposito  è un  ras. diviso in  tre 
par t i  di D efenden te  Loui « C onventi  Lodigiani .  » Si conserva  nella Lau- 
dense.

Ar:h. S lor., A. X X X V I .  n

C A P O  II I .

d a l  P a l l a  v ic in o  (2)
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la  disciplina- ecclesiastica  e di p ro m u o v e re  gli s tud i (i).

M o n a s t e r o  d i  S . P i e t r o  in  B r o l i o .  —  T a d d e o  

F iss ira g a  (2 ), prim o vicario  gen era le  del P a llav ic in o  e 

abate  di S . P ie tro  di L od ivecch io , secondo il L od i o t

tenne verso  il 1460 dal ve sco vo  di fabbricare in L od i presso 

P o rta  p avese  (ora B arriera  Pom peia), una C hièsa ed un 

m onastero sotto  la dipendenza di quello  di L o d iv ecch io .

E r e m i t a n i  d i  S . G ir o l a m o  a  S . P i e t r o  d i  S e n n a .

— V erso  lo stesso  tem p o  il P .  L u p o  O lm etto ,  g e n e ra le  

dei m onaci E rem itan i  di S. G ero lam o o Gerolim ini, o t 

te n n e  dal c o m m e n d a to re  d e l l ’ o speda le  di S. P ie t ro  di 

S en n a ,  d e t to  O speda le t to ,  di erigerv i un  m onaste ro .  E s 

sen d o  l’ospeda le  ben  am m in is tra to  e cura to , o t te n n e ro  i 

frati dalla  duchessa  B ianca  priv ilegio  am pliss im o di esen

zione ed im m u n i tà  con  le t te re  da te  da P a v ia  nel 1462 e 
non  fu com preso  nel decre to  di un ione  em an a to  dal p re 
p o s to  delle V ig n e  nel 1472. Il m o n as te ro  s ’ andò  a r r ic 

c h e n d o  ta n to  che  d iv en n e  sede  del g en era le  e di buon  * 
n u m ero  di monaci.

S e r v i  d i  M a r i a  S S . d i  C a v a c u r t a , — Il 13 feb 
braio 1468 L eo n a rd o  da  S ta d ia n o  p rim icerio  della  C a t-

(1) A proposito  delle relazioni tra il Pallavicitio  e gli o rd in i  r e l i g io s i  
r iporto  qui una sua let tera,  certo  una  delle u l t im e ,  conservataci dal Lodi 
(C onven t i  Lod. I. 251), l ’unica,  credo, pervenuta  s ino  a noi , se se ne  
toglie  la circolare di aggregazione degli ospedali . Il Lodi d ice  di r ip o r 
tar la  dagli a t t i  di Mons. P a l lav ic in o :  Spectabiles ac generosi tamquam jv a -  
ires: Laudo sommamente i l  proposito Vostro di reformare li monasteri di questa 
città, ad me suppositi, quando si possa fare senati scandalo alcuno, per li  quali 
non scriverò altro, perchè dal mio Vicario interi ìerete opportunamente il tutto, 
offerendomi alli piaceri vostri. M onticelli die 12 fan. 1496. — Carolas epi
s c o p i  Lauden. » A tergo  : Spectabilibus tamquam jratribus hon. Dom inis 
Praesidentibus negoiiis comunitatis Laude. — Il Lodi ag g iu n g e  che da le t tera  ' 
del duca Lodovico Sforza al  Vicario  G enera le  e al Podestà  di Lodi del 
25 G en n a io  1496 si vede che i m onas te ri  accennati  dal Pal lav ic ino  sono  
quelli  di S. G iovanni  Battista e di S. V incenzo.

(2)  In  uno  s t ru m en to  ci ta to  dal Lodi si parla di professione religiosa 
del Fiss iraga. T u t tav ia  il deito  au tore  (Conv. Lod. I. 53 e segg.) fa uña 
lunga  discussione per  decidere se il Fiss iraga, che è sem pre  ricordato  com e  
abate, sia s ta to  ve ra m e n te  monaco .  Per  notizie  sulla vita del l ’abate T ad d eo  
Fiss iraga, vedi Molossi:  « U o m in i  i llustr i lodigiani  » II,  6, Lodi  1776.
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ted ra le  di P a rm a  (Lodi, Conv. I l i ,  113) e vicario g e n e y  

rale di Mons. Pallav ic ino , concedeva  a nom e del V e 

scovo la Chiesa di S. M aria  delle Grazie di C avacurta  ai 

Serviti ,  cedendo  il p re te  T o m aso  Betosci,  che ne e ra  

re tto re ,  a tu t te  le sue ragioni. Ma d ove tte ro  so rgere  delle 

difficoltà, pe rchè  nel 1479 abb iam o u na  nuova  conferm a 

di B arto lom eo  A lip rando ,  a ltro Vicario  genera le  del P a l 

lavicino, e u n a  nuova  cessione da  p a r te  del re t to re  d ’al- 

lora F ran cesco  Lodi. T u t ta v ia  n ep p u re  in q u e s t ’anno  i 

Serv it i  po te rono  stabilirsi a C avacurta  ; m a solo nel 1485 

dopo u na  bolla di conferm a (9 luglio) di Innocenzo  V i l i .  

F a b b r ic a ta  la nuova  chiesa, la ded icarono  a S an  B a r to 

lomeo.

C a r m e l i t a n i  d i  S. M a r i a  d e g l i  A n g e l i  o l t r ’A d

d a . —  A i  Carm elitani,  che  a lui ricorsero p e r  p o te rs i  s ta 

bilire  nella diocesi di Lodi, il P a l lav ic ino  p rocurò  la Chiesa 

di S. M aria  degli A ng e l i  o l t r ’A d d a ,  cedendo la  E nrico  

A lem an n i  , che  ne  era  possessore , anzi facendosi egli 

stesso  carm elitano . Pao lo  I I  con bolla 6 aprile  1469 con

fermò la cessione. T a d d e o  F iss irag a  ne d iede  il possesso  

ai C arm elitan i il 9 luglio  1470. M a trovandosi t ro p p o  an 

g u s to  il luogo, il V escovo si adoperò  presso  i F iss iraga  

e i Cadam osto , pe rch è  cedessero  la chiesa di S. E l is a - 

b e t ta  di loro* p a t ro n a to  ai Carm elitani.  M a t ro v a ta la  in 

rovina, si fece u n  nuovo d isegno, e il 14 marzo 1496 il 

Pa llav ic ino  pose la p r im a  p ie tra  della  nuova  chiesa  e la 

dedicò alla  SS . A n n u n z ia ta .
I  com patron i  poi fecero fabbricare  a loro spese una 

cappella  col tito lo  di S. E l isab e t ta  p e r  non pe rde re  la 

m em oria  de ll’an tica  chiesa.

C a n o n ic i  r e g o l a r i  — I  Canonici regolari (il L itta
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li dice Lateranes i)  di S tu r la  o di S. G iorgio  in A lg a  (i) 

furono in trodotti-  in S. M aria  di L odivecchio  (nel 1459 

secondo il P orro , nel 1457 secondo il Lodi) dal consiglio  

m inore  di Lodi co ll’assenso del V icario  g en era le  di M ons. 

Pallavicino.

Il Pa llav ic ino  stesso, p iù  tardi,  ced e t te  loro a n ch e  la 

C hiesa di S. M aria  A c cu a r ia  po s ta  nel bo rgo  di P o r ta  

regale  (2). Q ues ta  ch iesa  e l ’annesso  m on as te ro  fu dalla  

c i t tà  con a t to  roga to  da  B arto lom eo  Calco il 26 febbraio  

1477 cedu to  ai frati A m ed e i  (F rancescani della riforma 

del B. A m e d e o  spagnuolo) che nel 1476 si e rano  stanziati 

nella  chiesa di S. P ie tro ,  a cui d iedero  il t i to lo  di S a n ta  

M aria  delle Grazie, nel borgo  di P o r ta  Pavese .

L a  cessione fu ap p ro v a ta  anche  da  S is to  I V  con 

bolla  del 10 febbra io  1477 e con b reve  del 30 m agg io  

1478. L e  accuse  lanc ia te  con tro  i canonici di S tu r la  erano 
assai forti, m a  e v id e n te m e n te  esagera te .  Si accusavano  i 

canonici di v ivere  n im is  honeste quam  decet, di essere  in 

rissa t ra  loro e di non  officiare d e cen tem en te  la  Chiesa; 

crim in ibus se ìm plicantes, non sine  d ìv ìnae  M a ie s ta tis  o f
ferisci■ ac illiu s  e t Jìdelhom  devotionis ad ipsam, ecclesiam  

d im in u tio n e  et scandalo, relig ion is opprobrio. I  p roposti  di 

S. M aria  M ad d a len a  e di S . B arto lom eo  a cui era  i n d i 

rizzato il b reve  pontificio del 1478 ad  is tanza  di parecch i 

po ten ti  p e rso n ag g i  sen tenziarono  a favore degli A m ede i ,  

o rd inando  ai Canonici di ritirarsi a Lodivecchio .

M a non  os tan te  la m inaccia  di censure  e l ’in t im a 

zione del d u ca  firmata da  molti uom ini au torevoli,  i Ca-

(1) Secondo  il Lodi e rano  dett i  di Starla dal loro principale convento 

non molto fu o ri di Genova, ove risiede il loro generale 0 provinciale che sia 

e di S. G iorg io  in  Alga dal famoso conven to  di questo  n o m e  a due m iglia  
da Venezia .

(2) E ra  sulla s t rada  di Lodivecchio.
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nonici si m a n te n n e ro  nella loro c h ie s a  e  c o n v e n to , fa v o 

riti, ag g iu n g e  il Lodi, c o m e  si c re d e , d a lla  s in g o la r e  p ro 

tezione di Mons. P a lla v ic in o  (i).

F r a t i  Z o c c o l a n t i  d i  S. M a r i a  d i  M a l e o . Il 

Lodi r ipor ta  dal G onzaga  che Galeazzo o G aleo tto  B ev i

lacqua  (2), inves t i to  dal duca  Galeazzo Sforza del feudo 

di M aleo (3), non p o ten d o  aver  successione, fece voto  a 

S. F rancesco , se avesse  avu to  prole, di erigere  in Maleo 

u n a  chiesa ad  ono re  di M aria  V e rg in e  e di S. F rancesco , 

e un  c&nvsnto di frati zoccolanti. E ssen d o  s ta to  esaudito  

nel 1468 (4), com pì il voto  (5).

C o n f r a t e r n i t a  o  S c u o l a  d i  S . M a r i a , —  f u  fo n 

da ta  il 12 aprile  1487 e le sue regole  furono stabilite  

dal Cipelli, V icario  genera le  d el P a lla v ic in o , il p r im o  n o 

v em b re  dello stesso  anno.

C a p o  IV .

F o n d a z io n e  d e l l ’I n c o r o n a t a

D o v e  ora so rge  l’in co ro n a ta ,  alla m e tà  del sec. X V  

era  u n a  casa  di p rosti tuz ione , com e risulta  dalle  c ronache

(1)  N o n  è a meravig liare  che tanti  decreti pontifìci  r im anessero  a l 
lora inefficaci. O t ten u t i  ad istanza di uom in i  interessati , senza d ipendere 
affatto dall’au tor i tà  ordinaria ,  e quindi  senza una  sufficiente in form azione 
sul vero sta to  delle cose, questi docum en t i  por tavano  sem pre  la clausola 
si vera sani exposita. N o n  m ancavano  però mai alla parte co lp i ta  dal  d e 
creto cavilli per, r i tenere false le accuse e ,p re te s t i  per e ludere la decisione

di R o m a .  _
(2)  Aveva sp o silo  A ntonietta Pallavicino  parente di Carlo.
(3) Col ti tolo di conte ,  cambiato  poi nel  1485 in  quello  di marchese.
(4) Q uesta data è del P orro ,  se pure n o n  è un errore di stam pa: il

Lodi pone  i4 8 6 .  .
(5) Il Gonzaga n o n  so se sia at tendìbile in fatto di s to n a  ; non  e

cer to  ta le  in fatto di geografi;!. V olendo  d e te rm in a re  la posizione di Maleo, 
fa u n a  lunga descri?ione del l ’Adda, a t t r ibuendo  però a ques to  f iume tu t t i  

i carat ter i  geografici deU’Adige.
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co n tem p o ran ee  e da ll’iscrizione po s ta  su ll’a l ta r  m aggiore:

Locus publicae olim  V eneri d a m n a tu s V irg ìn i M a x im a e  
%

Erecto tempio consecrataque ara  castus religiosus sa lu ta tu r , 
L auden . p o p u li im pensis anno sa lu tìs  1487.

L a  casa era  p rop r ie tà  dei fratelli G io b b e  ed  A lb e r to  

M onza, da essi affittata a certo  F ran cesco  F r a  di Gallo. 

Il male  era ta n to  p iù  g ra n d e  in q u a n to  che  il luogo  non 

d is tava  m olto  dalla piazza .maggiore. P e rc iò  g ià  da  tem po

i decurioni della c i t tà  p en sav an o  com e im ped ire  quello 

scandalo . Il loro d isegno fu a iu ta to  da lla  fama d i  a lcune  

g razie  prodigiose, che si dissero o t te n u te  da  u n ’im ag ine  

che  s tava  d ip in ta  quasi a l l’ingresso  della casa.

Il Vescovo, a cui s tav a  a cuore  di tog liere  quel fo

colare di im m oralità  e des iderava  e r igere  in Lodi un 

tem pio  al cui decoro  tu t te  le art i  concorressero , colse 

volentieri  l ’occasione propiz ia  p e r  l ’a t tuaz ione  dei suoi 

d isegni. T rovandos i  allora a G avara ra ,  d iede  gli ordini 

o p p or tun i  al suo V icario  g en era le  A g o s t in o  M assaria, 

p rep o s to  di S. R o m a n o  di Busseto , pe rch è  secondasse  in 

ogni m odo la divozione dei fedeli verso  l ’im ag ine  di 

M aria  SS.-

Il 10 ottobre 1489 il consiglio dei Decurioni decise  

di comperare la casa dei Monza (1).

Il 13 si elesse u n a  depu taz ione  di dodigi persone, il 

cui tesoriere  era  M atteo  Canola  che  conven iva  con F ra  

di Gallo il prezzo di L- 500, e riunitas i  nella v icina casa 

del t rom b e tt ie re  F ran cesco  Cerreto, p a t tu iv a  coi M onza

(1)  P robab i lm ente  già  alcuni g iorni  p r ima avevano o t t e n u t o  che ne 
fossero cacciate le ca ttive d o n n e  che l’abitavano,-g iacché  trovo  sc ri t to  nella 
Cron iche t ta :  « N o ta  in 1487 adì 7 de o tobre  fu caccia to  le fem ine  fora 
del  logo in  la strada per  m olt i  m i r a c o l i ;  fo fatto  per  la nostra  D o n n a ,  
et  fo principia to  de farli un a  C hiesa  ch iam ata  S. Maria de Incorona ta .  »
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il canone  an n u o  di L. 32, che  poi fu to lto  e p ag a to  dalla 

c i t tà  coll’eq u iva len te  capita le  di L. 500, com e risulta  da 

a t to  del 30 se t tem b re  1488. ,
Il 26 d icem bre  1487, seb b en e  la Chiesa non fosse 

ancora  incom incia ta ,  si celebrò  la S. M essa  su u n  a lta re  

posticcio  e certo  F r a  Pao lo  da  F irenze  dom ènicano  vi 

p red icò  il quares im ale  nell’idea di un ire  ques to  luogo  al 

suo convento , il che  non  ebbe  effetto.
Si com peravano  anche  alcune case a tt igue , p ro p r ie tà  

degli eredi di C ervato  V is ta rm i e di G iorgio  Q uin te r i  e 

si a t te rra rono .
Il 20 m aggio  1488 coll’in te rv e n to  del ra p p re se n ta n te  

il V escovo  è  d e l  R e f e r e n d a r i o  ducale, la depu taz ione  inca

r icava del d isegno  del nuovo tem pio  1’ a rc h i te t to  lod ig iano  

G iovann i B a t ta g g io  (1) che  allora ass is teva  il B ra m a n te  

nell’ edifizio di S. S a tiro  di Milano. Si d ispu tò  m olto  se 

il d isegno  dell’ In c o ro n a ta  fosse del B a t ta g g io  o dello 

stesso B ram an te .  M a p a re  p robab ile  che  sia del B a t ta g g io  

e sia s ta to  a t t r ib u i to  al B ram an te  p e r  la  n a tu ra le  t e n 

denza di a t t r ib u ire  ai nom i p i ù  famosi anche  le opere  dei 
loro discepoli. Così r it iene  il Casati ne ll’ opera  c i ta ta  : 

« Il 29 m aggio  1488 (2) alla p resenza  degli ufficiali del 

duca  in ab ito  di gala, della  n ob il tà  e di num erosiss im o 

pepolo , in  assenza del Vescovo, ce leb ra ta  la S. Messa, 

m ise  la p r im a  p ie tra  M ons. M assa r ia  ».
I l  fatto è così na rra to  dàlia  c ronaca  di Lodi 1 « N o ta  

in 1488 adi 29 m agio , a ore 12 fo miso zozo la p r im a

(1)  D a  alcuni e r rone am en te  detto  Battacchio  o  B a ttaglio  (C fr .  Casati

-  C ron iche t ta  di Lodi,  p. 77 nota) .
(2)  R i ten iam o  col Casati  la data 29 e n o n  28 m agg io  che è da ta  co* 

m u n e m e u te  dagli s to r ic i ;  e ciò sull’au to r i tà  della C ronaca ,  il cui passo r i

p o r t ia m o  per  intero.
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p ie t ra  con la  processione , con tre  im pole te  u n a  v ino et 

l ’a l tra  olio e t  l ’a ltra  aqua, con una p ie tra  la quale  è in

ta g l ia ta  la rm a  de la C om unità :  la qua l  Chiesa è ch iam ata  

.santa M aria  dal incorona ta ,  e t fo m esser Io a n e  B a tag io  

de L a u d e  m aes tro  e inz ignero  e t  fo a di 29 m agio  1488 

soto  Io h an  Galeazo ».

P oco  d o p o  incom inc ia ta  la fabbrica  sorse  d iscrepanza 

t r a  il B a t ta g g io  e la fabbriceria, spec ia lm en te  in to rno  

alla p a r te  o rnam en ta le  del tem pio  ; qu ind i  s ’in terpellò  il 

referendario  ducale , p e r  mezzo di cui forse si sciolse il con

t ra t to  col B a t ta g g io  il 29 o t to b re  1489 e si r icorse  a G ian  

Ia c o p o  D u lceb o n o  o D olcebono  in g eg n e re  a rch ite tto ,  che  

g ià  dal 2 aprile  era s ta to  incar ica to  con Lazzaro  de Pal- 

lagio  di esam inare  le fondam enta .  Il D o lcebono  fu inca

r ica to  di fare i parziali d ise g n i  dei p ilastri ,  coi loro c a 

pitelli  di p ie tra , de ll’a rch itrave ,  delle  cornici, de lla  p o r ta  

m agg io re ,  de lle  colonne, del port ico  p u re  coi capitelli  
b ram an te sch i  e va r ia t i ;  scultori  secondari  li av reb b ero  

eseguiti ,  e d  egli ne  a v reb b e  fatto  il collaudo.

Nel 1493 si ch iam ava  da P av ia ,  e forse dalla  v icina 

Certosa  G iovann i della  Chiesa, pe rch è  so tto  il por t ico  che 

form a l ’a tr io  del tem pio, ed  era  a llora  ap p en a  finito, di

p in g esse  u n a  V erg ine ,  della  qua le  r im ane  ap p en a  qua lche  

traccia .
L a  fabbrica  in ta n to  p e r  le copiose e lem osine dei fe

deli p rosegu iva  con a rd o re ;  e finita la volta , incaricavasi

lo stesso  della  Chiesa e suo figlio M atteo  di o rnar la  di 

p i t tu re  insiem e a q u a t t ro  delle o tto  logg ie  che  le so s te 

nevano. P e r  le a ltre  q u a t t ro  si d iede  com m issione  al 

m aestro  G iro lam o M elegolo, con egual prezzo con v en u to  

p e r  le q u a t t ro  an teceden ti ,  cioè di lire im periali ,400.

D ovendosi  poi tra sp o r ta re  nella  t r ib u n a  l ’ imagi ne
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della V erg ine , era  s ta to  o rd ina to  ai fratelli G iam piero  e 
A m b ro g io  D o n a t i  di Milano un  a lta re  scolpito  in  legno. 

L ’in d o ra tu ra  e ra  s t im a ta  dai p i t to r i  B e rn a rd in o  L anzana  

da  S. C o lom bano e Iacopo  d e ’ Molti m ilahese .
P e r  d ip ingere  l ’abs ide  iti cui si doveva  collocare  questo  

a ltare , fu fa tto  ven ire  da  M ilano, dove  allora ap p u n to  

aveva  te rm in a to  le p i t tu r e  di S. Satiro , A m b ro g io  P o s 

sano, e la  sua opera  fu v a lu ta la  dai p it to r i  A n to n io  Ci- 

co g n are  C rem onese  e da  Iacopo  d e ’ Molti p e r  L. 2212.

A  m ag g io r  devozione e decoro  della  ch iesa  vennero

i dep u ta t i  nel p a re re  di erigerv i u n a  scuola ed  u n a  con 

fra te rn ita  pa r t ico la re  con appositi  s ta tu t i ,  la q ua le  ebbe  

indu lgenza  e priv ilegi da  A le ssan d ro  V I  (1495) e da  G iu

lio I I  (15*0) (1).
N o n  ap p a r t ien e  allo scopo di q u e s ta  \ m onografia  la 

descriz ione dei lavori che  furono esegu it i  all’in c o ro n a ta  

in seguito .  B as ti  q ues to  cenno  rela tivo  alla fondazione 

p e r  farci in t ra v v e d e re  il d iseg n o  del P a llav ic ino  di aprire  
in Lodi u n a  scuola  d ’a r te  sacra, seb b en e  p e r  la m an can za  

di docum en ti  non s iam o in g ra d o  di d e te rm in a re  q u a n tà  

p a r te  abb ia  avu to  nella sce lta  degli a r tis t i  che  pei primi 

lavorarono  a l l’in co ro n a ta .

C a p o  V ,

L a  c a t t e d r a l e  

i l  t e s o r o  d i  S. B a s s i a n o  e  i l  P a l a z z o  V e s c o v il e

N ella  c i ta ta  c ro n ich e t ta  di Lodi di D e fen d in o  L od i 

pub b l ica ta  dal Casati (Milano, 1884') t rov iam o acceunati  

vari  lavori e res tau ri  fatti al D uom o d u ra n te  l ’ep iscopato  

del Pa llav ic ino . <

(1 )  N el  secolo seguen te  vi esegu irono  m o l t i  lavori  Callisto, Piazza ed 

i suoi figli Cesare  e Fulvio.



« N o ta  che  gli orcani fanno  fatti 1475 ; adì -16 marzo 

fu fatto lo  relogio d a , l e  ore per  un  m ilanexe .  Il so p ra -  

sc r it to  anno  P ollo  D ard an o n i  fece gli o rgan i  ».

« N o ta  147... adi... fo facta la m aes tà  di S a n to  A l 

be r to  e la in tag liò  un  M .re B e l t ram in o  del M ilano e N o 
cen te  L u p o  la dorò  e dep inse  ».

« N o ta  1484 adi 24 fu acom enzato  a fare le ved ra te  

del dom o p er  tu t te  le . fe n e s t re  pe r  uno  m elanexe  c h ia 

m ato  M. Nicolò V ara l lo  e feceli fare p a r te  la com unità , 
el resto i para tic i  ».

« N o ta  1484 adì 18 o tt .  fu fta e liv rà  la  S ac re s t ia  

da  L ode  p e r  M- A n to n io  B a tag io  ».

Gli s torici non  si d iedero  p re m u ra  di dirci qual p a r te  
avesse  il vescovo  in questi  lavori. Quello pe rò  che  destò  

nei co n tem porane i  vero  en tus ia sm o  p er  il Pa llav ic ino , fu 

il così d e t to  tesoro  di S. Bassiano , che  egli regalò a lla  
ca t ted ra le .  Il P o r ro  d ice  che  p e r  p rocu ra r lo  partì  p e r  la 

‘ G erm an ia  e incaricò de ll’esecuzione dei lavori orefici ed 

artis ti  insigni. L ’ass iem e del tesoro  gli costò, dice il Lit- 

ta, p iù  di t re n ta  mila scudi.

Il Ciseri (Giard. s tor. p. 26) ci dà  qua lche  p a r t ic o 

lare  d eg n o  di nota. « Lo fece p o r ta re  ( i l  tesoro) dalla  

c i t tà  di B resc ia  (per a t te s taz ione  del Zumalli), ed  a rr iv a to  

che  fu a p o r ta  d ’A d d a ,  vi trovò  p re se n te  tu t to  il clero 

p rocess io n a lm en te  a riceverlo, essendo  o rn a te  tu t te  le 

co n trad e  p e r  d o v e  aveva  da passare  fin al D uom o di 

tapezzerie e quad ri  non  m eno che  nella  p rocess ione  del 

C orpus D om ini. Il p iù  prezioso fu in tro d o t to  so tto  il 

B a ldacch ino  fino al D uom o, ed  il residuo  e ra  s ta to  d i 

s tr ibu ito  con b e l l ’o rd in e  p e r  la s tessa  p rocessione  ».

L a  so lenne  donazione  a v v en n e  il 15 g iu g n o  1495 

all’a l ta r  m agg io re  della  C atted ra le ,  - p re sen te  il popolo, il

1 3 4  CARLO PALLAVICINO VESCOVO DI LODI



DAL 1 4 5 6  AL 1 4 9 7

( 1
1 3 5

Capitolo e molti dignitari ecclesiastici e civili. Il c an o

nico Cesare Sa cc o tenne alla presenza del V e s c o v o  un 

discorso latino, per ringraziarlo a nome di tutta la città. 

Questo discorso ci fu conservato dal Lodi,  e fu p ub b li 

cato nell ’A rch.  st. lod. Per  lo stile e per alcuni pensieri  

richiama l ’orazione « P ro  Marcello, » di Cicerone. Il 

Sa cc o si propone di toccare della gloria degli  antenati  

del  V e s c o v o  , poi dellfe sue virtù personali , infine 

della gratitudine che per lui nutre la città di Lodi.  

Nonostante l ’evidente adulazione specialmente nel t es

sere le lodi dei parenti di C a r l o , il che occupa la 

maggior parte dell ’ orazione, e prezioso per noi questo  

panegirico, perchè ci ricorda alcuni meriti del P a ll a vi -  

cino verso Lodi  ; ci servirà specialmente quando par

leremo della sua carità e dell ’impulso da lui dato agli  

studi e all ’industria. Per ora basti ricordare che vi si 

loda specialmente la pietà di lui verso S. Bassiano: Panca  

a u t  n u lla  m alora m u n era  a nem ine  P o n tìficu m  nostrae  

aetatis tem plis su is  fa c ta  leg u n tu r  quarn quae abs te tu is  

£ o n fe ru n tu r . D o p o  aver enumerati questi doni, prosegue:  

m  quibus m ìru m  est quani a rti quoque m ateria  succum bat 

egregia  ». Magnifica poi le altre virtù di Carlo, e c o n 

chiude:  come il popolo romano eresse statue a Minuzio  

A u g u r i n o  e a Irebio,  cosi a lui il popolo lodigiano d o 

vrebbe alzare statue, altari, ed archi trionfali (i).

Nella gioia corpune etiam  ip siu s urb is parie tes g estire  

v id e n tu r  e i posteri l eggendo i benefizi da lui largiti alla 

città obstupesce?it e t v ix  po tu isse  f i e r i  credent.

( i )  Minuzio  A u g u r i n o ,  tr ibuno  della p le b e ,  abbassò in m ercato  il 
prezza del f rum en to  ad un as se ;  gli fu e re t ta  perciò un a  s ta tua  fuori P o r ta  
T r ig e m in a .  A nche a T reb lo ,  edile, fc innalzata una  s ta tua  in  C a m p id o g l io ,  
.perchfc diede f ru m en to  al popolo.
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A lt ro  d o cu m en to  im p o r ta n te  della  donaz ione  è il ma- 

nosc r i t to  in p e rg a m e n a  che  si co n se rv a  ne ll 'a rch iv io  dèlia  
C atted ra le .  C onsta  di d ue  pa r t í  d i s t in te ;  Puna  ro g a ta  il 
15, l ’a l tra  il 28 g iu g n o  1495. P re c e d e  u n a  lu n g a  in t ro -  

, duzione, d o v e  a c cen n a to  con vari  esem pi dèlia  s to r ia  

g re c a  e rom ana , com e gli an tich i a lzassero  molti tem pli 

alle  loro false div in ità , se ne  ded u ce  la conven ienza  m a g 

g io re  che  tal cosa facciano i cris tiani.  P e rc iò  : vir omnium 
qui unquavt in hac cisalpina Gallia fuere aut sunt aut 
etiam erunt, inter optimos clàrissimus, inter clarissimos 
optimus, inter utrosque dòctissimus Carolus Marchio Pal- 
lavicuius... vita et moribus sanctissimus... templum et aras 
erigere et consecrare efectumque ditissima suppellectili exor
nare cupiens infrascripta bona in ipsam laudensem Eccle- 
siam titulo merae et mrevocabilìs donationis inter vivos 
trànstulit. D opo, esp resso  il voler  del V escovo  che  i suoi 

successori e q u a n t i  av ran n o  cura  del tesoro , o sse rv ino  , e 

facciano o sservare  le sue  deliberazioni c irca  la cus tod ia  

di d e t to  tesoro , si descrivono, in  u n a  l in g u a  che  assai 

si avv ic ina  al dia le tto , i s ingoli  p a ram en ti .  S eg u o n o  i 

vari  articoli del c o n tra t to  espressi  assai m in u tam en te .

L a  seconda  p a r te  r ig u a rd a  la r icognizione e la  co l-  

locazione del te so ro  negli  a rm ad i a ciò des t ina t i ,  e la  

c o n seg n a  delle  chiavi a quelli che  ne  e rano  incaricati.

Il  P a llav ic ino  m ed itav a  altri preziosi regali d a  fare 

a lla  sua  Chiesa e g ià  a v ev a  o rd in a to  in F ia n d r a  croce e  

candelieri  d ’a rg en to  e arazzi is toria ti  della  »vita di S. B a s 

siano. M a essendo  m orto  m e n tre  le faceva c o n d u rre  a  

L odi,  p a r te  se le p resero  i n ipoti ad  o r n a m e n to  dei lo ro  

palazzi e p a r te  furono convert i t i  in  uso  d ’a l tre  chiese, 

p r in c ip a lm en te  della Chiesa di N o v a ra  dal vescovo  G e -  
■ '  ̂

ro lam o Pallav ic ino , p a re n te  di Carlo (1).
(continua) P .  M a n z i n i  B .a

( i )  Il tesoro di S. Bassiano, accresciuto dai successori,  fu conserva to



(Continuazione vedi Num ero precedente)

Monache dell’ Ordine degli U m iliati

IN LODI E SUO TERRITORIO

Ognissanti

\  Numerosi filrono i Conventi delle Umiliale nel Lodigiano 
quanto quelli degli Umiliati e forse più, ed era permesso 
alle donne di vivere nelle proprie case: vestivano abito di 
lana color bigio con sopraveste bianca e velo parimente 
bianco. Quasi tutte queste congregazioni di donne trassero 
origine dalla canonica di Ognissanti ih quel di Borghetto, 
come già si disse.

In un documento delTarchivio vescovile di Lodi ieg- 
gesi un istromento pubblico stipulato da Boso de Dovara 
notaio lodigiano l’ anno 1233 in cui si narra che Martino 
da Sesto aveva speso lire dieci pei- fabbricare il refettorio 
delle monache, che, erano circa quaranta, e lire quaranta 
nell’erigerti la loro chiesa, ritrovandosi ivi monacata una 
sua figlia di nome Bieca.

Da un processo formato dall’arciprete di Monza, sotto- 
delegato dal vescovo di Parma delegato apostolico per 
certe differenze che vertevano tra Oltobello Soffìentini ve-
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scovo di Lodi e gli Umiliati di Ognissanti in materia di 
giurisdizione, documento che si conserva nel sopra accen
nato archivio, si rileva che nell’atto della professione che 
ivi facevano quelle monache, queste donavano tutto ¡1 loro 
avere al convento; però, pentendosi di starvi, era loro per
messo di uscirne ed anche di maritarsi.

San Benedetto in Lodi (1)
Quando gli Umiliati di Ognissanti si trasferirono in 

Lodi a San Giovanni alle Vigne (2), anche le umiliate fe
cero allrettanto e si stanziarono in San Benedetto.

La memoria più antica che si abbia di questo mona
stero è dell’anno 1330 (3). Il numero delle monache però 
era diventato esiguo. Il fabbricato fu ampliato nel 1526 
coll’acquisto di una casa diroccata per le guerre, fatto da 
Demofoonte dei Cani, già palagio del cardinale di Lodi 
Angelo Sommariva e di suo fratello Nicolò: su questa casal 
fu poi eretta la chiesa, il parlatorio e l’appartamento dei 
Servi. Fu ancor ampliato nel 1595 colla compera di altra 
casa da Francesco Quinteri ; e l’anno 1624 vi fu aggiunto 
il giardino in Serravalle che era già .stato della famiglia 

Bracchi (4).
In una cronaca monastica, che Defendente Lodi asse

vera esistente presso l’arciprete Puricelli in Milano, è detto 
che nel 1344 le monache erano sette. Il numero crebbe 
nel 1448'per l’ unione avvenuta in questo del monastero

di S. Biagio (5).
L’anno 1465 il generale degli Umiliati unì il mona-

( l )  Sorgeva ove ora è la R. Sot toprefe t tu ra ,  in  via  S. F ra n cesc o .

(_2) O gg i  palestra  g innas tica  in via C avour.
(3 )  A rd i .  Vesc. , seg. n .  49.
(4)  Il g ia rd ino  ora è u n i to  a quello  degli  eredi Z anonce lh .
(5) E ra  in  pr inc ip io  di via L eg n an o ,  f ron te  verso l ’a t tuale  fontanella.
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stero di San Giacomo dei Denari, nella, parrocchia di San 
Tomaso (1), a quello di S.'Maria detta di Paullo nelle 
vicinanze di S. Geininiano (2).

Nella visita pastorale praticata dal vescovo Bossi, vi
sitatore apostolico nel 1584 il monastero di S. Giacomo 
venne unito a quello di S. Benedetto essendo le monache 
di S., Giacomo ridotte al numero di due.

È stato in .seguito a questi concentramenti che si ad
divenne ad una nuova fabbrica del monastero, sopra d i
segno dell’architetto Pellegrino.

Defendente Lodi scrive che nel 1647 vi, erano trenta 
monache e sette converse; che le rendite non eccedevano 
la somma di lire ottomila, frutti di pertiche 502 di terra 
a Mairago, 213 a Quartiano, 465 a Camita, 406 a Cassino, 
u9 a Grazzanello, e complessive 367 a Somaglia, Brembio’ 
Dresano e Torretta.

Vi si distinse una Beata Bruna di Vercelli (3) le cui 
ossa, profanato l’ altare dove si trovavan nella vecchia 
chiesa (a. 15S8), vennero trasportate nella sepoltura comune 
delle altre monache nel coro della chiesa nuova, che an 
cora esiste.

Umiliate di Paullo
Unitamente agli Umiliati di Paullo che, come abbiamo 

detto, si stanziarono in Lodi nel monastero di S. Cristo - 
foro (4), si portarono in città anche le Umiliate e si sta
bilirono nelle vicinanze di S. Cristoforo (5).

p r e c i s i  ubicazione.  parrOCChÌa di S ‘ T o ™ so- n e  conosc iam o la

... “ * * * •  r~ *
( 3) V. S iuodo  I t i  lodig.  p 94

: " u h  cb“ ' «  «¡„e
( 5) Nella località ora occupa ta  dal l ’O rfanotrof io  maschile .
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Da principio quéste monache non ebbero chiesa par
ticolare, nè erano tenute alla clausura. Ma l’ anno 1299, 
29 aprile, il vescovo Bernardo Tálente, in virtù di una 
costituzione di papa Bonifacio Vili che disponeva che tutte 
le monache di qualunque condizione si dovessero ridurre 
dai loro superiori in clausura, essendo incaricato da frate 
R. Guidone generale degli Umiliati, diede facoltà a frate 
Guglielmo preposto di S. Cristoforo di Lodi di porre la 
prima pietra della chiesa a onore della Beata Vergine sul 
quadrivio dove ora è quella dell’Angelo. La lettera del 
Vescovo, esistente nell’ archivio vescovile, segnata n. 110, 
così incomincia: Bernardus miseratione d ivina  lauden- 
sis Episcopus, Religiosas sororibus m inistrae et soro- 
ribus domus Beata^ Mariae Virginis quae di ci tu r  do- 
m us sororum  de Panilo salutem... e sottoscritta : Ego 
Bassianus de Agnalello not. pai. et scriba dicli E p i
scopi scripsi etc.

Sebbene queste monache per l’avanti non tenessero 
chiesa propria erano tuttavia annoverate tra le persone re
ligiose, perchè vediamo che il vescovo Bernardo Tálente 
sopranominato, il 3 aprile 1296, sciolse dalle censure in 
cui era incorsa suor Caterina ministra di questa casa per 
non aver pagato le decime degli anni 1285, 12S6 e 1287 
imposte da papa Martino IV, e nel 1290, 1291 e 1292 il 
procuratore del monastero di San Marco dell'ordine dei 
cluniacensi e il prevosto di S. Cristoforo di Lodi riscossero 
denari dalle medesime monache come collettori delle de
cime comandate da papa Nicolò IV.

L’anno 1465 Filippo Crivelli generale dogli Umiliati 
unì al monastero di S. M- <1> Paullo le entrate di quello 
di S. Giacomo dei Denari, e l’anno 1584 Francesco Bossi 
vescovo di Novara, visitatore apostolico, decretò 1’ unione
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di questo monastero a quello di S. Benedetto sopra men
tovato, unione che non, ebbe effetto prima dell’anno 1615, 
e durante il vescovado di Lodovico Taverna.

L a ‘chiesa e le case abbaridonate da queste monache 
furono l’anno stesso consegnate ai Somaschi per'lire do
dicimila, impiegale nella nuova fabbrica del monastero 
di San Benedetto.

Il canonico Defendente Lodi aggiunge, riguardo a 
questo convento, altre notizie storiche che noi qui riprodu
ciamo. non senza avvertire che nell’ archivio vescovile si 
conservano molte pergamene del trecento e del quattrocento 
riguardanti le Umiliale dette di Panilo, mollo interessanti 
per la topografia locale.

« 1278, 6 maggio. Compera di una casa in Lodi falla 
da sor Zabetta ministra delle Umiliale di Paullo nella vi
cinanza di,S. Geminiano (Arch. di S. Benedetto) ».

« 1291. Compra simile di sor. Ezelina di una casa 
coerente alla sudetta, presente il preposto della Canonica 
di S. Cristoforo, per islroménto ricevuto da Antonielo Mo
rena » (Arch. vesc. segnato 95).

« 1299, 20 maggio. Cambio fatto tra le sudette mò
nache di Paullo e Nicolino Nicola ricevendo le monache 
una casa coerente alla suddette e il Nicola un livello di 
soldi 50 da pagarsi da Antonio Bonono sopra pertiche 3 
di terra al Fanzago col consenso di Gulielmo preposto di 
San Cristoforo di Lodi delegato da fra Guidoto generale^ 
degli Umiliati, dove intervennero sor Ezelina, ministra di 
detto luogo, sor Benedetta, sor Carità, sor Grazia, sor 
Agnesa, sor Jacomina Concordia, sor Pasina, tutte mo
nache del suddetto Monastero per istromento ricevuto 
da Bassano de Mero no laro- di Lodi (1). Si vede, li-

( i )  Arch. vesc. seg .  i n .
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mio allo stesso monastero di Panilo, un altro di Umiliale 
nella contrada di S. Romano (i) che queste affittano una 
casa a San Romano vicino al detto antico monastero 
anno 13Go, stipulato da Andreólo Follato ai 2 marzo nel- 

I oratorio dello Umiliato di Paullo ».

. * 1S il> 24 m*ggio non erano più che sette monache 
in questo convento. »

« IoOl, 1 agosto. Si affiliano pertichi 333 di terra a 
Casa,„„ p8r soldi J6 , ,  ^  ^  q

■ m tm  Bracco, notaio lodigiano. Non vi erano cho cinque 
monache ». 4

■ " ? i;TdeCret0 d6i Vescovo L°dovico Taverna la supe
rni a del Monastero che da principio, secondo l’ uso degli 
Umiliati, chiamavano « ‘ministra », L  sortito il titolo di 
« abbadessa ». Le monache, lasciato il titolo di « suora » 
come e Francescane, d o m a n d a rs i  « donna » come usa
vano le monache dell’ ordine di san Benedetto, e le pro
fesse incominciarono a portare il velo nero a differenza 

elle novizie che prima era bianco per tutto ».

b i b l i o g r a f i a

UN MONUMENTO ALL’ENERGIA ITALIANA 
Pel 90° Genetliaco di Pasquale Villari

»1,0 i  , ro i" M I ad  “S S '- Piùschietto ìappresentante della nostra razza: Pasquale VH- 
an. La pubblica in splendida edizione (2) l’editore Hoeplj

Z Z T Z z  z s s g c  -
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in un g i o r n o  fausto alla coltura italiana: pel 90° genetliaco 
del venerato maestro, al quale erige un monumento più 
durevole d’ogni bronzo.

Non v’è manifestazione civile politica, letteraria, arti
stica, dei più vari periodi della vita italiana che il Villari 
non abbia illustrato nei 70 anni che decorrono dalla sua 
prima pubblicazione ad oggi: ma i suoi scritti sparsi in 
oltre 400 pubblicazioni diventavano ogni giorno “più diffi
cilmente accessibili agli studiosi. Con pensiero di lampante 
genialità, e praticità Giovanni. Bonacci ha raccolto e 
messo alla portata di tutti nel suo volume VItalia e la 
civiltà la parte più viva e suggestiva dell’opera del suo 
venerato maestro, e ci ha presentalo un voiumo organico 
e suggestivo in sommo grado, una mirabile rievocazione <!i . 
tutta la civiltà italiana attraverso i secoli.

L’opera diventa così un codice di coltura indispensa
bile ad ogni italiano. Nelle scuole poi essa porta un soffio 
di vita nuova, un’aura rigeneratrictì: i professori di lettera
tura, storia, pedagogia: tutti quelli che vogliono formare 
coscienze e infiammare spiriti troveranno in questo libro una 
guida ed uno strumento prèzioso per la loro missione.

Le due ultime parli del volume — nel quale spiccano 
le caratteristiche che tanta fortuna han procurato alle pre
cedenti opere di divulgazione del Bonacci : Vorganicità o il 
rialacciare il presente al passato — le due ultime 
parti, dicevamo, sono dedicate.-'ad illustrare' l’italianilà del 
Trentino e della Venezia Giulia e della Dalmazia e 
la missione deir Italia nel presente conflitto. Non si po
teva avere parola più alta data la solennità del momento: 
il volume quindi non può non sortire un effetto magico, 
che ricordi quello del Primato gi «bestiario.. Interessantis
simo il profilo di P. Villari dettato dal Pistelli per questo 
volume.
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