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(Continuazione, vedi numero precedente).

IV. - IL PENSIERO RELIGIOSO

P a r e c c h ie  d e lle  p r im e o p ere  d e lla  N e g r i so llev a r o n o  
d u b b i e d is c u ss io n i in to rn o  a lla  s ic u r ez za  d el su o  p e n 
s ie ro  r e lig io so  : o cco rre  p er  c iò  q u a lc h e  p a ro la  d i s c h ia 
rim en to .

D a  q u an to  la  N e g r i s te s s a  h a  n arrato  n e i su o i v o 
lu m i Tempeste, M atern ità , S tella  M a ttu tin a , F inestre  
Alte, Sorelle  e 11 Dono r isu lta  ch e , fa n c iu lla , fu  b en e  
a v v ia ta  d a lla  m adre a lle  p r a tich e  d e lla  p ie tà  e d e lla  
v ita  c r is t ia n a .

R ico rd a  ch e  la  m ad re l ’a cc o m p a g n a v a  a lla  p rim a  
M essa  a lla  p a rro c ch ia  d i S . M. d e l C arm in e (71) ed  
o g n i sera  d ’e s ta te  a lla  b e n e d iz io n e  (72) ; ch e , p er  fa r la  
fe lic e , la  n o tte  d e l S . N a ta le  la  co n d u c e v a  a lla  p rim a  
M essa  in  D u om o (73) o a l C arm in e, d ove p o te v a  ved ere  
u n  P r e se p io  so tto  l ’a lta r e  e là .... a b o cca  se m ic h iu sa ,  
c o n  o c c h i e s ta t ic i c o n tem p la r e  i l  S . B a m b in o .... fa sc in o  
di p o e s ia  in co m p r esa .... « Io  resp ira v o  D io  sen za  v e 
d erlo  » (74).

R icord a  an cora  c h e  « a v ev a  p ortato  i l  b ia n c o  g ig lio  
n e lle  p r o c e ss io n i so le n n i d e lla  P a r r o c c h ia  » (75) ; ch e ,
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n e l l ’a n t i c o  t e m p i o  d i  S .  F r a n c e s c o ,  d i n n a n z i  a l l e  s o r r i 

d e n t i  M a d o n n e  d e l  t r e c e n t o ,  a v e v a  p r e g a t o  n e g l i  a n n i  

g i o v a n i l i  e  s e r e n i  (76 ).

I l  s u c c e d e r s i  d i  q u e l l e  p i e  p r a t i c h e  d e v e  e s s e r e  

s t a t o  in t r a m e z z a t o  d a  q u a l c h e  p r e d ic a ,  d o t t r in a  o  v a n -

Chiesa di S. Francesco (interno) -  Sul pilone 8 destra vedesi in scorcio 
la « Madonna delia N egri3 •

g e lo ,  a d  i s t r u ir e  l a  f a n c i u l l a  in t o r n o  a l l ’e s i s t e n z a  d i  D io  

e  d e l l a  s u a  l e g g e ,  a l l a  p e r s o n a  d e l  C r is to  e  a l l a  s u a  

C h ie s a ,  a l l ’u s o  d e i  s u o i  S a c r a m e n t i .

N e l l e  p a g e l l e  s c o l a s t i c h e  l e  s u e  m a g g i o r i  c l a s s i 

f i c h e ,  o l t r e  c h e  p e r  l a  l e t t u r a ,  l a  g r a m m a t ic a  e d  i l  

c o m p o r r e ,  s o n o  p e r  i l  C a t e c h i s m o  e  l a  S t o r i a  S a c r a .
L e  p r im e  i m p r e s s i o n i ,  i  p r i m i  i n s e g n a m e n t i  l a s c i a n o  

s e m p r e  t r a c c e  p r o f o n d e ,  i n c a n c e l l a b i l i  e d  o p e r a t iv e .  A d  

e s s e  s i  d e v e  s e  p o i  l ’A d a  r ic o n o b b e  c h e  q u e l  S .  B a m 

b in o  a v e v a  p o r t a t o  a l  m o n d o  l a  l e g g e  d e l l a  f r a t e r n i t à
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e  d e l l a  p a c e  ; c h e  n e l l a  s u a  n u d i t à  s p i e g a v a  i l  p r o b le m a  

d e l l a  p o v e r t à  e  d e l  d o lo r e ,  l e  o r ig i n i  d i v i n e  d e l l a  v i t a  

e  d e l l a  m o r te .  I l  r ic o r d o  i n s i s t e n t e  d e l  S .  F r a n c e s c o  

a c c o m p a g n a v a  i l  d e s i d e r i o  d i  r i t o r n a r v i  a p r e g a r e  d i n 

n a n z i  a l l e  b e l l e  M a d o n n e  d e l  t r e c e n t o .

P o i ,  f o r s e ,  l a  p r a t i c a  s i  r a f f r e d d ò  ; n e l l o  s v i l u p p o  

e  n e l l e  c o r s e  d e l  p e n s i e r o  l e t t e r a r i o  m a n c ò  in  p a r t e  

q u e l l a  i s t r u z i o n e  d o t t r i n a l e ,  o r g a n i c a ,  c h e  d o v e v a  p r e 

s e r v a r l a  d a l l ’i n f l u e n z a  d e i  c r u d i  r o m a n z i  d i  Z o la ,  d i  

D u m a s  : « v e n n e  s u  d a l l e  p a g i n e  d i  D e  A m i c i s  o  d i  

C a v a l lo t t i ,  d i H u g ò  (*), d i  C a r d u c c i  (77 ), e d  a l t r i  c h e  

a l lo r a  d i f f o n d e v a n o  l e  t e o r i e  d e l  r a z i o n a l i s m o ,  d e l  m a 

t e r i a l i s m o  e  d e l  s o r g e n t e  s o c i a l i s m o .  N e  c o n c l u s e  lo  

S c h i l i r ò  : « I n s u f f i c i è n t e  f u  l a  s u a  f o r m a z io n e  r e l i 

g i o s a  « (78 ).

N e  s e g u ì  c h e  n e i  s u o i  p r im i  12  v o l u m i ,  m e n t r e  a f 

f i o r a n o  q u a  e  c o là  i  r i c o r d i  r e l i g i o s i ,  n o n  r a r e  s o n o  l e  

e s p r e s s i o n i ,  i  b r a n i ,  l e  p i t t u r e  d i  f a t t i  c h e  c o n t r a s t a n o  

c o n  i l  p e n s i e r o  r e l i g i o s o  e  l a  d o t t r in a  c a t t o l i c a .  P e r  

c iò  e b b e r o  o s s e r v a z i o n i  e  l a  c o n d a n n a  p e r  i l  v o l u m e  

« F a ta l i tà  » ( 1 9 0 2 ) .  N e i  v o l u m i  s u c c e s s i v i ,  s in o  a  « Le  
S tr a d e  » ( 1 9 2 6 ) ,  « p u r e  e s s e n d o s i  l a  S c r i t t r i c e  e m e n d a t a  

d i p a r e c c h i  d i f e t t i ,  e  r i s t r e t t a  a  t r a m e  p i ù  i n n o c e n t i ,  

t u t t a v i a  i l  m i s c u g l i o  d i  m a le  e  d i  b e n e ,  d i  v e r i t à  e d  

e r r o r i ,  d à  p e n a  n o n  p o c a .  D e l l a  p s i c h e  d e l la  N e g r i  r e s t a  

u n  d u b b io ,  e n i g m a  d e l l a  S f i n g e  ».

« C h i  s a  m a i  s e  q u e l  s e n t i m e n t o  r e l i g i o s o ,  c h e  p a r e

(*) Y. Hugo, avanzato negli anni, dichiarò che « nella sua prima 
età aveva creduto, come credevano i suoi parenti ed amici ; ma, 
appena potè ragionare (?), mise la religione in disparte e si pose 
a vivere da filosofo » e cioè « non mai badare al soprannaturale, 
nè alla vita futura». Qualche giorno dopo aggiunse: «Credo nel 
soprannaturale e in Dio e spero di morire nelle mani di un frate 
cattolico che raccomandi lo spirito mio al Creatore ».

« Due anni appresso, 1885, sul letto di morte, chiese con insi
stenza il sacerdote ; ma gli fu impedito da chi circondava quel 
letto». (Salotti Card. Carlo: S. Qiov. Bosco pag. 484, ediz. I l i  
S. E. I, 1934).
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« La Madonna della Negri ».
(2° pilone a destra nella Chiesa di 8. Francesco)

c e r c h i  u n  p e r t u g i o  p e r  p a l e s a r s i ,  s i a  p e r  r im a n e r e  f u m o  

e v a n e s c e n t e  o  s e  i n v e c e  d i v a m p i  in  f i a m m a  d i v i n a  p e r  

u n  r in n o v a m e n t o  s p i r i t u a l e  » ( 7 9 ) .

L a  S f i n g e  s t e s s a  r i v e l e r à  l ’e n ig m a .

L ’ in t r a v e d u t o  r in n o v a m e n t o  s i e f f e t t u e r à ,  o s s i a



n ell’Accadem ia d ’Ita lia 5

l ’A d a  « r i t r o v e r à  s e  s t e s s a  » q u a l e  s i  s e n t i v a  d a v a n t i  a l  

S .  P r e s e p i o  e  a l l a  M a d o n n a  d e l  S .  F r a n c e s c o .

E c c o  c o m e .

I n  u n  p o m e r ig g i o ,  p r im a  d e l  1 9 2 9 , l a  N e g r i  è  v e 

n u t a ,  i n  i n c o g n i t o ,  « p e r  p o c h e  o r e  a  L o d i  » : a n d ò  a  

r iv e d e r e  l ’in d i m e n t i c a b i l e  S .  F r a n c e s c o .  A l l o r a  l ’e s t r o  

p o e t i c o  e  l a  t r a b o c c a n t e  p i e n a  d e l l ’i n t i m o  s e n t i r e  r e l i 

g io s o  l e  p r e s e n t a r o n o  l a  t r a m a  d e l  c a r m e  : « P ia z z a  d i  
S . F ra n cesco  in  L o d i  » (8 0 ) .

N e  c o n v i e n e  P i e r o  C h im i n e l l i  c h e ,  i l l u s t r a n d o  i l  

« S . F ra n c esc o  d i  L o d i  -  la p p a  d e l l ’i t in e r a r io  d e lla  
N e g r i » c o s ì  h a  s c r i t t o  :

« A n c h e  A d a  N e g r i  n e l  s u o  a f f a n n a t o  a n d a r e  p e r  

l e  v i e  e r r a t e  e  s p in o s e  d e l  m o n d o ,  t r a  s o g n i  e  b u f e r e ,  

c r e d e r à  d i  e s s e r e  d i v e n t a t a  i n d i f f e r e n t e  a l l a  f e d e .  M a  

a p p e n a  i l  s u o  c u o r e  a m a r e g g ia t o  r iv i v r à  l e  o r e  t r a s c o r s e  

t r a  l e  p a r e t i  d e l  s u o  b e l  S .  F r a n c e s c o ,  l a  p u n g e r à  s u b i t o  

l ’a c u t a  b r a m a  d e l  s u o  r i t o r n o  a l l a  p r i s c a  f e d e  (8 1 ) .

S u l  s e c o n d o  p i l o n e  d e l l a  n a v a t a  c e n t r a l e ,  a  d e s t r a  

d i  c h i  e n t r a ,  è  l a  b e l l a  « M a d o n n a  d e l  fiore  » c h e  i l  

p u b b l i c o  o g g i  s o p r a n n o m i n a :  « la  M a d o n n a  d e l la  N e g r i ».
S ia m o  a l  p u n t o  c u l m i n a n t e  d e l l a  c r i s i  s p i r i t u a l e  

c h e  l a  r ic o n d u r r à  a  D io .

*
* *

N e l l a  d e d i c a t o r i a  d e l  « L e S tr a d e  » lo  d e f i n i v a  : 

« p o v e r e  p a g i n e  i n q u i e t e ,  d i  d o n n a  c h e  i n  n e s s u n  p a e s e  

« h a  m a i  t r o v a t o  r e q u i e  e  s t a  a n c o r a  c e r c a n d o  s e
* s t e s s a  » .

E ’ u n a  co n fessio n e  : q u a s i  s i  i d e n t i f i c a  c o n  q u e l l a  

d e l  g r a n d e  A g o s t in o  : « D o m i n e ,  i r r e q u i e t u m  e s t  c o r  

n o s t r u m  d o n e c  r e q u i e s c a t  i n  t e  » ...  « S ig n o r e ,  p e r d o n a m i  ; 

S i g n o r e ,  a b b i  p i e t à  d i  m e  » ( 8 2 ) .

I l  S i g n o r e  h a  a c c o l t o  q u e l l a  c o n f e s s i o n e - p r e g h i e r a ,  

c o n s e r v a n d o  lo  s p le n d o r e  d e l l a  f e d e ,  s i c c h é  l ’O r a n t e  p o t ò  

c o n c lu d e r e  : « C redo  in  D io . C redo  che, a s s o l ta  d a l la  
« ca rn e , la  m ia a n im a  a n d r à  u n  g io rn o  in c e n tr o  a
< D io  » (8 3 ) .
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I n  « S o re lle  » ( p a g .  2 6 1 )  l a  N e g r i  h a  r a c c o l t e  d a  

L e n o r  l e  p a r o l e  : « D io  m i urna. P iù  s i  so ffre  in  te r ra ,  
p iù  s i  g io isc e  in  C ielo  » (8 4 ).

I l  d o lo r e  n o n  i n f u r i a ,  m a  s i  s u b l i m a  e r o i c a m e n t e  !

C o s ì  c h i u d e  i l  v o l u m e ,  t r a c c ia n d o  i l  p r o g r a m m a  

a v v e n i r e  :

« H o r ip r e so  i l  m io  la v o ro  q u o tid ia n o . N u l la  a  m e  
« se m b ra  m u ta to  d e l m io  m o d o  d ’essere . So in ve ce  che 
« la  m ia  n u o v a  v i ta .. . ,  n e lla  q u a le  m ’è reso  ch ia ro  ciò  
« che I d d io  v u o le  d a  m e, in c o m in c ia  d a l la  a p p a r iz io n e  
« de “ L a  p ic c o la  A n n e tta  „ l ’a n g io le t ta  b ia n co  v e s t i ta  
« con  u n  n a s tr o  tu rc h in o  in  c in tu r a . . . .  la  f ig liu o la  d e l  
« m e zza d ro  che to r n a v a  d a  u n a  p i a  c e r im o n ia  » (p a 
g i n e  2 7 5 - 2 7 8 ) .

« L a  p o e s i a  d i  A . N e g r i  -  h a  s c r i t t o  V i l l a r o e l  -  

d a  V e sp e r tin a  in  p o i  è  v i c i n a  a l  l i n g u a g g i o  c h e  L e o 

p a r d i  u s ò  in  G in e s t r a  ; m a  n e  d i f f e r e n z ia  a  m o t iv o  

c h e  n e l  R e c a n a t e s e  l a  m o r t e  è  f e l i c i t à ,  p e r c h è  d i s s o l v i 

m e n t o  e  c e s s a z i o n e  d e l  d o lo r e  ; i n v e c e  n e l l a  N e g r i  è  

v i t t o r i a  d e l lo  s p ir i t o ,  r i t o r n o  a  D io  » (8 5 ) .

« Q u a n d o  D i n i n ,  t e s s e n d o  e  r i t e s s e n d o  s u l l a  t r a m a  

l u c e n t e  d e l l e  s u e  i d e a l i t à ,  h a  v i s t o  c a d e r e  i  b e i  s o g n i  

d e l l a  g l o r i a ,  d e l l ’a m o r e ,  d e l l a  g i u s t i z i a  s o c i a l e . . .  a l lo r a  

h a  s e n t i t o  b e n  d iv e r s o  i l  p r o b le m a  d i  D io  e  d e l l a  v i t a . . .  

h a  d o v u t o  r i c e r c a r l i  d a  s è ,  c o n  g r a n  f a t i c a  e  p a t i 
m e n t o  » ( 8 6 ) .

F u  s u o  m e r i t o  l ’a v e r lo  s a p u t o  f a r e  b e n e  e  g e n e 
r o s a m e n t e  !

...............................................................................E d  o ra
che a d  u no a d  u n o  c a d d e ro  a l  m io  fian co  
i  c o m p a g n i d i  s t r a d a  e p i ù  so m m esse  
s i  f a n  le voc i d e l la  te r r a , i l  tu o  
Volto r if u lg e  d i  s p le n d o r  p iù  fo rte  
e la  tu a  voce è ca n tic o  d i  g l o r i a » (87 ).

N o n  v u o l e  s e n t i r  p a r l a r e  d i  « co n versio n e  » c o m e  

i n v e c e  a v e v a  s c r i t t o  a l c u n o  : p r o t e s t a  a n z i  d i  e s s e r e  

s e m p r e  s t a t a  c r e d e n t e  e  c r i s t i a n a .
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« O r  -  D io  che se m p re  a m a i  -  t ’a m o  sa p e n d o  
d ’a m a r t i  ; e l ’in e ffa b ile  ce r te zza  
che tu tto  fu  g iu s t i z ia ,  a n ch e  i l  do lo re , 
tu tto  f u  bene, a n ch e  i l  m io  m a le , tu tto  
p e r  m e tu  f o s t i  e se i, m i f a  tr e m a n te  
d ’u n a  g io ia  p i ù  g r a n d e  d e l la  m o rte  » (8 8 ).

A f f e r m a z i o n e  c o n s o l a n t e  c h e  v o l e n t i e r i  s i  r e g i s t r a  

n e l l a  s t o r ia .

E l l a  a f f e r m a  d i  e s s e r e  s e m p r e  s t a t a  c r e d e n t e  e  

c r i s t i a n a  ; m a  n o n  s e m p r e  c o r r i s p o n d e n t i  f u r o n o  a l c u n e  

p a r o l e  e d  e s p r e s s i o n i  i n  v e r s i  e d  i n  p r o s a .  I l  t e m p o ,  

g l i  e v e n t i ,  i l  m a g g i o r  e s a m e  l a  c o n d u s s e r o  a  r e t t i f i c a r e  

p a r e c c h i  s u o i  p e n s i e r i .

P e r c i ò  l a  s u a ,  a n z i c h é  « co n vers io n e  » d e v e  d i r s i

< r in n o v a m e n t o  » o  « r i t r o v a m e n t o  » d i  s e  s t e s s a  (89).

A n c h ’E l l a  è  s a l i t a ,  c o l  M a e s tr o ,  a l  c a s t e l l o  d ’E m m a u s  

e  là ,  a l l o  s p e z z a r e  d e l  p a n e ,  s i  a p e r s e r o  i  s u o i  o c c h i  e  

p r e g ò  c o m e  i  d u e  D i s c e p o l i  : « D o m i n e ,  m a n e  n o b i s c u m  

« q u o n ia m  a d v e s p e r a s c i t  e t  i n c l i n a t a  e s t  i e m  d i e s  ».

P u r e  n e l  II D ono  r i c o r r o n o  i  m o t i v i  p r e d i l e t t i  d e l  

d o lo r e ,  d e l la '  m a t e r n i t à ,  d e l l e  l o t t e  p e r  v i n c e r e  : m a  s o n o  

i n t e r p r e t a t i  c o n  u n a  s e n s i b i l i t à  p i ù  b u o n a  e  c r i s t i a n a .

E ’ l ’e c o  d e l l a  a n t i c a  i n v o c a z i o n e  :

« M a d o n n a  d e l d o lo r, p r e g a  p e r  n o i ! » (9 0 ).
S i  è  a v v e r a t o  i l  p r e s a g i o  d i  P .  B u s n e l l i  ( 9 1 )  ; fu  

r e s t a u r a t o  l ’a r t i s t i c o  m o n u m e n t o  a l t e r a t o  d a  c o n t r a 

s t a n t i  s u p e r c o s t r u z i o n i  (9 2 ).

V. ■ L’OPERA LETTERARIA

Le prime manifestazioni letterarie «■ p r o m e t t e n t i  
a s s a i  » a p p a r v e r o  n e l  g i o r n a le  n o s t r o  « Il F a n f u lla  d a  
L o d i  ».

C o s ì  l a  r ic o r d a  S o f i a  V i a n e l l i - F a r i n a ,  c o n d i s c e p o l a  

a f f e z i o n a t a  d e l l ’A d a  e  b u o n a  n o s t r a  s c r i t t r i c e ,  n e l l a  c o n 

f e r e n z a  t e n u t a  i l  3 0  M a g g io  1 9 3 1  a i  D o p o la v o r is ti  d i  

L o d i  s u l  t e m a  : « F a n c iu lle z za , a d o le sc e n za  e v i r i l i t à  d i  
A . N e g r i  » (9 3 ) .
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« N e l  F a n f u l la  d e l  1 8 8 8  a p p a r v e  l a  p r im a  l i r i c a  : 

" M o n a ca  „ : è  i l  r a c c o n t o  d i  u n a  g i o v a n e  c h i u s a s i  n e l  

c h io s t r o  d o p o  u n  d i s i n g a n n o  d ’a m o r e  ».

« D a  M o t ta  V i s c o n t i ,  n e l  1 8 8 9 , m a n d ò  a n c o r a  a l  

« F a n f u l la  u n ’a l t r a  f o r t e  l i r i c a  d i  9  s e s t i n e  : “ A d  u no  
s c e t t ic o ,, : p r o c la m a  c h e  « n o n  è  f a n g o  l 'a n im a . . .  s e  

s q u a r c i a  d e i  C ie l i  i l  f u l g i d o  m is t e r . . .  s e  v a  s c r u t a n d o  

i l  v e r  » .

Piazza e Scuola * della Negri a Motta Visconti.

« N e l  1 8 9 0 , s e m p r e  d a  M o t ta  V i s c o n t i  : “ P ic c o la  
a r t i s ta  „ ; p r e c o c e  s u o n a t r i c e  d i  v i o l i n o  c h e ,  r a g g iu n t a  

l a  g l o r i a ,  m u o r e  i n  t e n e r a  e t à  *.
S u l l a  « I l lu s tr a z io n e  P o p o la re  » d i r e t t a  a l lo r a  d a  

R a f f a e l l o  B a r b i e r a  e d  u n i t a  a l  C o rriere  d e lla  S e ra ,  f u  

p u b b l i c a t a ,  p r o v e n i e n t e  d a  M o t ta  V i s c o n t i ,  l a  p o e s i a  

i n t i t o la t a  “ G elo sia  e n d e c a s i l l a b i  r a p i d i s s i m i ,  v ib r a n t i .  

A l l a  p o e s i a  i l  B a r b i e r a  p r e m is e  « u n  p i u m a t o  c a p p e l l o  » 

e d  a n n u n c i ò  « l a  p r o m e s s a  d i  u n a  v e r a  p o e t e s s a  c h e  

a v r e b b e  a v u t o  u n  d o m a n i  ».
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L a  V i a n e l l i  e  i l  B a r b i e r a  r ic o r d a n o  c h e  l a  N e g r i  

m a n d ò  s u b i t o  a l t r e  l i r i c h e  : “ Rosa morente, Vegliando, 
Rim em branza m elodica, Ofelia e d  in  s e g u i t o  Ideale, 
Pietà, Pensiero, B im bi e fiori, P u r  v i ricordo ancor.-., 
A ttim o, Bon d ì M iseria!, N evicata  E  a l t r e  a n c o r a .  

U n  s e r t o  c h e  s o l l e v ò  a m m ir a z io n e  e  c u r i o s i t à  (94 ). 

« A l t r e ,  d i c e  l a  V i a n e l l i ,  s o n o  s p a r s e  D io  s a  d o v e .  P r im a  

a n c o r a  d i  “ F a ta lità ,, l ’A d a  m a n d a v a  a r t i c o l i  a p p r e z z a t i  

a l  Corriere della  Sera, i n  c u i ,  o l t r e  l e  f a n t a s i e  p o e t i c h e ,  

e r a n o  t r a t t a t i  a r g o m e n t i  d i  v i t a  s o c i a l e ,  d i  e d u c a z io n e  

d e l  p o p o lo ,  d i  r ia b i l i t a z i o n e  d e i  c a d u t i  e  d i  q u a n t ’a l t r o  

s i  r i f e r i s c e  a l l e  m i s e r i e  d i  q u e s t a  t r a v a g l i a t a  v i t a  ».

« D u r a n t e  l a  g r a n d e  g u e r r a  1 9 1 5 - 1 8  la  P o e t e s s a  

p r e s t ò  o p e r a  a s s i d u a  c o n  i  s u o i  s c r i t t i  in  a p p o g g io  a  

t a n t e  b e n e f i c h e  i s t i t u z i o n i  a l lo r a  s o r t e .  R ic o r d o  : Gli 
zoccoletti rosa, la tr in a ia  d i Bruges, la  V igilia, P re
ghiera ita lica , L an a  pei soldati, L'offerta  ». .

*
* *

Le sue opere maggiori f o r m a n o  u n a  r a c c o l t a  d i

17 v o l u m i  -  1 0  d i  l i r i c h e ,  7  d i p r o s e .  L e  p r im e  s e t t e  

f u r o n o  e d i t e  d a l  T r e v e s  ; l e  a l t r e ,  t u t t e  d a  M o n d a d o r i  

p u r e  d i  M ila n o .

« L ’o p e r a  n a r r a t iv a  d i  A. N é g r i  n o n  s i  p u ò  d i s s o 

c ia r e  d a l l a  l i r i c a  p e r c h è  l ’u n a  i n t e g r a  l ’a l t r a ,  l a  c o m 

m e n t a  e  l a  f i n i s c e  s e c o n d o  l ’e v o lu z i o n e  s p ir i t u a l e  d e l la  

s c r i t t r i c e  » (9 5 ) .

T u t t e  a s s i e m e  c o s t i t u i s c o n o  « a l t r e t t a n t e  t a p p e  d e l  

s u o  i t in e r a r i o  s p i r i t u a l e  » (9 6 ) .

D i s s e  l a  N e g r i  s t e s s a  : « I n  g e n e r e ,  d a n d o  u n  v o -  

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

« s t r a n a  m i s c e l a  d i  s o f f e r e n z a  e  d i  g i o i a  » (97).

I  r i s u l t a t i  f u r o n o  t u t t i  p i e n a m e n t e  s o d d i s f a c e n t i  

p e r  l ’a u t r i c e  e  p e r  l ’e d i t o r e .

O g n i  l ib r o  e b b e  l ’o n o r e  d i  m o l t e  e d i z i o n i .
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*
* *

E l e n c h i a m o  l e  o p e r e  m a g g i o r i  c o n  b r e v i  r i c h i a m i  :

1 - Fatalità -  L i r i c h e .  E d iz .  T r e v e s  1 8 9 2 .  C a n ta ,  c o n  

f o r t i  e  c o n c i t a t e  n o t e ,  m o l t e  c o s e  d e l l ’a d o l e s c e n z a  d e l-  

l ’A u t r i c e ,  c h e  c a m m i n a  a i  b a g l i o r i  d e l  « S o l  d e l l ’a v v e n i r  ». 

D i  q u e s t o  l ib r o  l a  S .  C o n g r e g a z io n e  d e l l ’i n d i c e  « c o n 

d a n n a v a  lo  s p i r i t o  t u r b o le n t o  » ( 9 8 ) .  F u  t r a d o t t o  i n  v e r s i  

t e d e s c h i .

R a f f a e l e  B a r b ie r a ,  s o t t o  i l  t i t o lo  : « II m a tt in o  d i  
A d a  N e g r i  » h a  n a r r a t o  i n  C o rriere  della  S era ,  c o m e  i l  

l ib r o  d e l l a  N e g r i  a b b ia  v i n t o  l e  e s i t a n z e  d e l l ’e d i t o r e ,  

m e d i a n t e  l a  p r e m e s s a  p r e s e n t a z i o n e  d e l l a  s i g n o r a  S o f i a  

B i s i  A l b i n i  c h e  s c r i v e v a  b e n e  e d  e r a  l a  m i g l i o r e  a l l i e v a  

d e l  p r o f .  G io v a n n i  R iz z i .  R a c c o n t a  p u r e  c o m e  l ’A d a ,  a  

v o t i  u n a n i m i  d e l l a  a u t o r e v o le  C o m m i s s io n e ,  a b b ia  p o i ,  

n e l  1 8 9 4 , o t t e n u t a  la  a s s e g n a z i o n e  d e l  p r e m io  G ia n n in a  

M il l i  : i n t o r n o  a  t a l e  i s t i t u z i o n e  e  c o n c e s s i o n e  d i  p r e m io  

a l l a  N e g r i  r e c a  i n t e r e s s a n t i  n o t i z i e .

I l  M in is t r o  Z a n a r d e l l i  s i  a f f r e t t ò  a  c o n c e d e r e  a l l a  N e 

g r i  i l  t i t o lo  « a d  h o n o r e m »  d i  p r o f e s s o r e s s a  ; f u  n o m in a t a  

i n s e g n a n t e  d ’i t a l i a n o  n e l l a  S c u o l a  N o r m a l e  F e m m i n i l e  

G . A g n e s i  d i  M ila n o ,  « d o v e  o g n i  g io r n o  l e  p o r t a v a n o  

a  g a r a  d e i  f i o r i  » (9 9 ) .

*
*

2 - Tempeste -  L i r i c h e .  T r e v e s  1 8 9 5  ; n e l  1 8 9 6  e r a  

g i à  a l  « q u a r t o  m i g l i a i o  ».

E ’ l a  i m p r e s s i o n a n t e  e s p r e s s i o n e  d ’u n  s e g u i t o  d i  

d o lo r o s e  s c e n e  p e r  c o n f l i t t i  p o l i t i c o  s o c i a l i ,  (S c io p ero  e 
fine d i  sc io p ero , p a g .  1 0 3  e  1 0 9 ) , p e r  i n f o r t u n i ,  p e r  m a 

l a t t i e  e  m o r t i .  « S i  e s a l t a  n e i  s e n t i m e n t i  d i  f o l l a ,  d i  

p l e b e ,  d i  c l a s s e  ; n e l l ’i r r u e n z a  d i  g i o v e n t ù  c h e  s c a m b i a  

p e r  v o c a z i o n e  r i v o l u z i o n a r ia  » ( 1 0 0 ) .  D o m i n a  u n o  s t a t o  

d ’a n im o  p i e n o  d i  i n q u i e t u d i n i ,  d i  d u b b i  e  d i  s c o n f o r t i .  

M a  è ’ a n c h e  u n  c o n t r a s t o  f r e q u e n t e  c o n  i m o l t i  r i c h i a m i  

a  p e n s i e r i  r e l i g i o s i  : a l  t e m p io  d i  S .  F r a n c e s c o  (p a g .  4 3 )  

d o v e  p r e g ò  « p e n s o s a  f a n c i u l l a  » , a l l ’i n v o c a z i o n e  : « 0
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l
P a d r e  n o stro  che se i n e i C ie li  » ( p a g .  9 2 ) ,  a l  r a g g io  d i  

f e d e  e  d i  s p e r a n z a  c h e  t r a lu c e  n e l  b u io  d e l  p r e c i p i t a r e  

p r o f o n d o  ( p a g .  9 7 ) .  V o r r e b b e ,  c o n  lo  s p i r i t o  r i b e l l e  d i  

C a r d u c c i ,  d a r e  l a  s c a l a t a  a l  C ie lo ,  m a  s e n t e  l a  u m a n a  

im p o t e n z a .  « N on  v e d i che c a m m in i ne la  n o tte ... ? S e i  
so la , b a d a , c a d r a i.. .  » ( p a g .  2 9 9 ) .  L i c e n z i a  i l  l ib r o  c h i a 

m a n d o lo  « su g g e llo  d i  s e p o ltu r a  » ( p a g .  3 0 3 )  ; s e n t e  p e r ò  

c h e  t u t t o  n o n  è  m o r to .  A c c e n n a  a l  C r is t o  c h e  d i s s e  : 

« E go s u m  re su rre c tio ... ,  v ia , v e r i ta s  et v i ta  » ( p a g .  1 4 7 ) .

A l l ’O s p e d a le  M a g g io r e  d o lo r a  e  p i a n g e  p r e s s o  i l  l e t t o  

n e l  q u a l e  « t a n t ’a n n i  p r im a  g i a c q u e  e  s p ir ò  i l  p a d r e  

s u o  » (p a g -  7 5 )  ; c o m m o s s a  e d  o r a n t e  e l l a  p u r e  s ’a c c o m 

p a g n ò  c o n  l e  p i e  d o n n e  c h e  d a  la  v a l l e  s a l i v a n o  a l  

m o n t e  « a  p o r ta r v i  i  le g n i p e r  la  c a s sa  d e l c u ra to  m orto , 
e che « e r a  ta n to  buono  », che a v e v a  u n  b a lsa m o  p e r  ogn i 
a f f li t to  cu ore  ». E l l a  p u r e  i n v o c a :  « P a ce  a l l ’a n im a  tu a ;  
pace, o v e g lia r d o , che D io  p o r ta s t i  n e l c lem en te  s g u a rd o  » 

(p a g .  1 1 6 ) . |

I  L e o p a r d i a n i  n ’e b b e r o  c o m p i a c i m e n t o  ; C a r d u c c i  

e s p r e s s e  _il p r o p r io  f a v o r e  e  d i e d e  i l  b e n v e n u t o  a l l a  

n u o v a  p o e t e s s a  ( 1 0 1 )  : a l l ’e s t e r o  a c u t i  c r i t i c i  e  l e t t e r a t i  

d i f a m a  s e  n e  o c c u p a r o n o ,  f a c e n d o  b u o n a  a c c o g l i e n z a .

*
* *

3 - Maternità -  L i r i c h e .  1 9 0 4 .  F u  p u r e  t r a d o t t o  in  

v e r s i  t e d e s c h i .

S i  in t r a v e d o n o  « g l i  i n n o c e n t i  s o r r i s i  d e l l a  c u l l a  » 

e d  u n  s e g u i t o  d i  d i v e r s i  a l t r i  s t a t i  c h e  a r r iv a n o  p e r s i n o  

« a l la  i n v i o l a t a  e  s a c r a  m a t e r n i t à  d e l l e  c o m p a z ie n t i  

a n im e  r e l i g i o s e  ( l e  S u o r e )  e d  a l  f i n a l e  « M a d re  te r 
r a  » (1 0 2 ) .

« G li  a n n i  1 8 9 2  1 8 9 5 - 1 9 0 4 ,  d a n n o  F a ta l i tà ,  T em peste , 
M a te r n ità ,  t r e  v o l u m i  d i  l i r i c h e  a c c e s e  », l e  p r i m e  t r e  

t a p p e  d e l l ’i t in e r a r i o  l e t t e r a r i o  s p i r i t u a l e  d e l l a  N e g r i .

« N e l l ’I t a l i a  u n i t a  e r a  i l  p r im o  d e s t a r s i  d e l l e  g i o 

v a n i  f o r z e  d e l  l a v o r o . . .  e r a  i l  s o r g e r e  d i  n u o v e  a s p ir a 

z io n i  s o c i a l i . . .  s u i  c a m p i  d e l  la v o r o  i l  d r a m m a  s i  t r a m u 

t a v a  in  t r a g e d ia .  A d a  N e g r i  p r o v e n i v a  d a l l a  c l a s s e  d e i
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l a v o r a t o r i . . .  a p p r o v a v a  l e  r iv e n d ic a z io n i . . .  N e i  s o l c h i  f e 

c o n d i  d e l l a  t e r r a  e  n e l  g r e m b o  p r o s p e r o s o  d e l l e  m a d r i  

m a t u r a n o  i  d e s t i n i  d e l  m o n d o . . . ,  i l  d o lo r e  a n c o r a  è  l e g g e  

d i t u t t a  l a  v i t a . . .  : t u t t o  q u e s t o  è  n e l l a  n u o v a  p o e s i a  d i  

A d a  N e g r i ,  i l  f i o r e  d e i r a n i m a  n u o v a  (1 0 3 ) .

*
* *

4  - Dal profondo -  L i r i c h e .  1 9 1 0 .
C o n  l in g u a g g i o  a n c o r a  f o c o s o  s b o z z a  q u a d r e t t i  e d  

i s t a n t a n e e  d i  a r g o m e n t i  s o c i a l i ,  f a m i g l i a r i  e  p e r s o n a l i .  

A f f io r a n o  d e l u s i o n i  e  q u a l c h e  e s t r e m o  i m p u l s o  d i  g e t t o

Casa Natale -  Corso P. Roma N. 59.

d e l l a  v i t a . . .  d o m in a t o  s u b i t o  d a l l ’a f f e t t o  p e r  l a  m a d r e .

P e r m a n e  l ’i n c e r t e z z a ,  l ’e r r o r e  d i  q u a l c h e  i d e a  s p i r i 

t u a le ,  i l  c o n t r a s t o  f r a  i l  c r e d e r e  e  lo  s c e t t i c i s m o ,  « l ’a m 
b ig u a  lo tta  d i  a n im e  c o n tra r ie  ».

D i  s è  e  d e l la  s u a  p r im a  v i t a  a  L o d i  d à  c e n n i  n e l l e  

l i r i c h e  : « I l  g ia r d in o  d e ll'a d o le sce n te  » (p a g .  8 9 - 1 0 0 )

. . . . A n c o r  m a t t in a  e se ra , V A ve  
su o n a , in  r in to c c h i p i i ,  d i  s a n  F ra n c esc o  ».
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** *

5 - Esilio -  L i r i c h e ,  s c r i t t e  t r a  i l  1 9 1 3 - 1 4  a  Z u r ig o ,  

d o v e  l a  N e g r i  a v e v a  s e g u i t o  l a  f i g l i a  B i a n c a .  L a  q u a le ,  

d o p o  l a  s e p a r a z io n e  l e g a l e  d e i  c o n i u g i  G a r l a n d a - N e g r i ,  

( a p r i l e  1 9 1 3 )  e r a  s t a t a  m e s s a  a  s t u d i a r e  in  u n  I s t i t u t o  

d i  q u e l l a  C it tà .

L e  p o e s i e  f u r o n o  p u b b l i c a t e  n e l  1 9 1 4 .

P e r  l e  r i s e r v e  p a r e c c h i e ,  c h e  in  o r d in e  s p i r i t u a l e  

e  r e l i g i o s o  v e n g o n o  f a t t e  a  q u e s t o  l ib r o ,  l e g g a s i  l ’a r t i 

c o lo  E s il io  d i  A . N eg ri,  f i r m a t o  d a l la  c o n c i t t a d in a  N oem i 
( P r a s c h in i )  in  “ I ta l ia  „ d i  M ila n o  2 0  M a r z o  1 9 1 4 .

« L ’e s i l i o  -  s c r i s s e  i l  P o d e n z a n i  ( p a g .  8 6 )  (*) -  f i n i s c e  

d o p o  lo  s c o p p io  d e l l a  g u e r r a  ( 1 9 1 4 - 1 8 ) .  M a d r e  e  f i g l i a  

t o r n a n o  a  M ila n o . . .  » . A  p r e c i s a z io n e  d i  t e m p i  v a  l e t t o  

c h e  l a  m a d r e  « to r n ò  a  M ila n o  n e l  g e n n a i o  1 9 1 5  ; la  

f i g l i a  i n v e c e  r im a s e  i n  S v i z z e r a  a n c o r a  u n  a n n o  o  d u e » .

« L a  f i g l i a  c o m p ì  i l  s u o  d o v e r e  d i  c r o c e r o s s in a  n e l -  

l ’O s p e d a le  d i  S .  C o r o n a  : l a  m a d r e ,  o l t r e  a  d a r c i  S o li
ta r ie  (1 9 1 7 )  e  O ra z io n i  ( 1 9 1 8 ) ,  m e t t e  l a  p e n n a ,  c o m e  f u  

g i à  in d ic a t o ,  a  s e r v iz io  d e l l a  c a u s a  d e l l a  p a t r ia ,  l e  c u i  

s o r t i  s i  s t a v a n o  d e c id e n d o  s u i  c a m p i  d i  b a t t a g l i a  ».

*
* *

6 - Le Solitarie -  N o v e l l e .  1 9 1 7 . S o n o  « r a p id i  p r o 
f i l i  d i  c r e a t u r e . . .  s u e  s o r e l l e  i n  s o l i t u d in e . . . ;  l ib e r i . . .  s e n z a  

l a  r ig i d e z z a  m e t r i c a . . .  L a  P o e t e s s a  s e m b r a  u n ’a l t r a  (1 0 4 ) .

*
* *

N e l l a  r e c e n s i o n e  d i  q u e s t o  n u o v o  l ib r o ,  P a d r e  S e m e 

r ia ,  in  f a s c i c o l o  2 0  a p r i l e  1 9 1 8  d i  V ita  e P en s ie ro ,  a v e v a  

c o n c lu s o  : « L ’A d a  N e g r i  d i  S o li ta r ie  è  m e n o  s o c i a l i s t a  

d e l l ’A d a  N e g r i  d i  F a ta l i tà  e  T em peste  » m a  « è  p i ù  p e s 

s i m i s t a  » .

G iu s t a m e n t e  l o  S c h i l i r ò  ( p a g .  1 0 7 )  h a  o s s e r v a t o  c h e  « i 

m o t i v i  s p i r i t u a l i  d e l l a  N e g r i  m e n o  s o c i a l i s t a  n o n  s o n o

(*) Podenzaui Nino : Vita ed opera d i A. Negri.
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s c o m p a r s i ,  s o n o  m e n o  l a t e n t i  p e r c h è  p i ù  a p p r o f o n d i t i .  

A n c h e  n e  L e  S o li ta r ie  i l  f i l o n e  o r ig i n a r i o  e m a n a  d a l la  

s e n s i b i l i t à  d e l l a  s c r i t t r i c e  d a v a n t i  a l  p r o b le m a  e c o n o m ic o  

c i v i l e  d e i  l a v o r a t o r i ,  d e g l i  u m i l i . . .  > (* * ).

R i l e v ò  i l  P o d e n z a n i  ( p a g g .  8 7 -8 8 )  : « L a  p u b b l i c a 

z io n e  d e l l e  n o v e l l e  Le S o li ta r ie  e  d e l l e  t r e  O ra z io n i  
p o t e v a  f a r  d u b i t a r e  a i  p r o f a n i  c h e  l a  JN egri o r m a i  s i  

f o s s e  d a t a  a l l ’a r t e  p i ù  f a c i l e  e  p i a n a  d e l l a  p r o s a .  E r a  

e s a u r i t a  l a  s u a  v e n a  ? ».

« A n c h e  A d a  N e g r i  p a r e v a  s o r p a s s a t a .  E d  e c c o  c h e  

e l l a ,  a l l ’i m p r o v v is o ,  b a lz a  a g i l e  e  n u o v a  n e l l ’a g o n e  l e t 

t e r a r io  c o n  u n  b r e v ia r i o  d ’a m o r e  : I l L ib ro  d i  M a ra  ».

*
* *

7 - O razioni -  P r o s e .  1 9 1 8 .  I l l u s t r a n o  t r e  g r a n d i  

s c o m p a r s i  : A le s s a n d r in a  R a v iz z a ,  l a  d o n n a  v o t a t a s i  a l  

r i s c a t t o  e c o n o m ic o  e  m o r a le  d e i  n o n  a b b i e n t i  ; L u ig i  
M a in o ,  i l  r in o m a t o  p e n a l i s t a  ; R oberto  S a r f a t t i  c a d u t o  

e r o i c a m e n t e ,  a  17 a n n i ,  n e l l a  g u e r r a  d ’I t a l i a  (1 0 5 ) .

&
* *

8 - 1 1  Libro di Mara -  L i r i c h e .  1 9 1 9 ;  f u  t r a d o t t o  in  
s p a g n u o lo  a r g e n t in o ,  i n  r o m e n o  e d  in  f r a n c e s e  ( 1 0 6 ) .

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

n e s s u n a  d o n n a  a v e v a  o s a t o  p a r la r e  d i  a m o r e  c o n  t a n t o  

c o r a g g io . . .  ».

« D i v i d e  in  d u e  p a r t i  l e  o p e r e  d e l l a  N e g r i  e  s t a  

n e l  b e l  m e z z o  t u t t o  m u s i c a l e  e  f i a m m e g g i a n t e  d i  s a 

p i e n z a  » (1 0 7 ) .

E t t o r e  C o z z a n i  n e l l ’e r o i c a  h a  s c r i t t o ;  « ... r a p p r e 
s e n t a  i l  m o m e n t o  s u b l i m e  d e l l a  v i t a  d e l l a  N e g r i  » (1 0 8 ).

« I l  r ip i e g a m e n t o  s u l l a  p r o p r ia  v i t a ,  i l  r i t o r n o  a l  

m o n d o  d e i  r ic o r d i  l o n t a n i ,  l a  s c h i e t t e z z a  d e l l a  c o n f e s 
s i o n e  i n t i m a  c h e  s i  c o n c h i u d e  in  r a s s e g n a z i o n e ,  s o n o  i

(**) Per un qualche avvicinamento, vedasi anche l’articolo 
di Lorenzo Goglio apparso in G azzetta del Popolo 23 Aprile 1931.
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m o tiv i in a u g u r a ti d a l C an zo n iere  co n  n o v ità  d i te c n ic a  
e p u rezza  d i s t i le  » (109).

R e lig io sa m e n te  e m o ra lm en te  q u a lc h e  e s p r e ss io n e  
v a  a n co ra  e c c e p ita  (110).

*
* *

9 - Stella Mattutina -  R om an zo  a u to b io g ra fic o . 1921. 
F u  trad otto  in  fra n ce se , sp a g n u o lo  e ted esc o  co n  pre-

Robecco sull’Oglio. (Le piante sono del giardino ex Kob. Barni 
ora C. Della Scala).

faz ion e  d i B . M u sso lin i. I l  q u a le  lo  d e f in iv a  : « P o e s ia  
o tten u ta  co n  m ezz i se m p lic i,  p o ch e  lin e e , m a a rm o n io se . 
N arra la  s to r ia  d e lla  su a  p rim a  g io v in e z z a  fin o  a i 18
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a n n i»  (111), r iv e ste n d o  di form e d ra m m a tich e , co n  p o e

t ic a  lic e n z a  p er  tr a v isa m e n ti d i n om i e  d i lu o g h i, le  
v ic e n d e  p r im e di su a  v ita , e d e lle  p erso n e  ch e , in  q u e l  
tem p o, v is s e r o  a le i  v ic in e .

E ’ d e d ic a ta  a lla  f ig lia  B ia n c h in a  ; a lc u n i p a r tico la r i 
di fa tto  an d reb b ero  m e g lio  p r e c isa t i.

« P a r  d i le g g e r e  u n ’a u to b io g ra fia , ch e  r ich ia m a  a ssa i  
da lo n ta n o  « U n  u om o f in ito  » d e l P a p in i » (112).

*
* *

10 - Finestre alte - N o v e lle . 1923. P a r z ia lm e n te  
tra d o tte  in  m o lte  l in g u e  (113).

R ic h ia m a s i a n co ra  a l so g n o  d e l la v tra sm ig r a z io n e  
d e lle  a n im e  e d e lla  m eta m o rfo s i o v id ia n a  (114).

C om e s i d isse  sop ra , in  q u e sto  v o lu m e  v i son o  
m o lti r ic h ia m i a fa tti e  m o m e n ti d e lla  fa n c iu lle z z a  
d e ll’A u tr ice .

*
* *

11 - I Canti dell’ isola -  L ir ic h e . 1925. T radotto  in  
v a r ie  lin g u e .

E ’ u n  in ca n to  d i lu c i  e d i p ro fu m i... ; m a n o n  fa  
d im e n tic a r e  a lla  P o e te s sa  la  « terra  di su a  m ad re » 
s u lla  q u a le  s i  sp a n d e  le n ta  l ’ec o  d e lla  p o p o la re  ca n zo n e  : 
La violetta la vaa... la vaa..., i su o i ca r i e  c io è  la  m adre, 
la  su a  m orte . P e r  il  fr a te llo  N a n i, c o m e  g ià  fu  d etto  
sop ra , h a  u n  tan to  a cco ra to , a n g u st ia n te , r ich ia m o  (115).

*
* *

12 - Le strade -  P ro se . 1926. E ’ un co m p lem en to  
d ei C anti d e l l ’i s o la .

S e b b e n e  p a r e c c h i s ia n o  g li  a p p u n ti m o ssi a l lib ro  
in  m er ito  a lla  p r e c is io n e  d e lla  d o ttr in a  c r is t ia n a  (116), 
« c o n s o la  i l  r isco n tr a re , —  co m e fa n n o  P . C h im in e lli  
e N . P o d e n z a n i —  ch e  d opo tan to  ca m m in a r e  p er d i
v er se  strad e, la  P o e te s sa  g iu n g a  a lla  p r im a  ed  e sp lic ita
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s u a  d i c h i a r a z i o n e  d i  f e d e  in  D io ,  l a  c u i  o p e r a  h o  r i 

s c o n t r a t o  o v u n q u e  ».

« I n  c im a  a l l a  s c a l a  b i a n c a  m i  a c c o g l i e r à  D io . . .  

C r e d o  i n  D io  » (1 1 7 ) .

*
* *

13 - Sorelle -  P r o s e  -  r i t r a t t i  d i  d o n n e ,  1 9 2 9 . T r a 

d u z i o n i  p a r z ia l i  i n  v a r ie  l i n g u e  ('118).

A  p a g g .  6 1  e  6 2  r ic o r d a  a n c o r a  la  d a t a  d i  m o r t e  

d e l  p a d r e  ; a  p a g .  1 9 1  s p i e g a  c h e  r i t o r n ò  a  L o d i  a  r i 

v e d e r e  i l  g ia r d in o  d e l la  c a s a  n a t a l e  ; c h e  n e  p a r t ì  c o n  

g l i  s p o s i  ( P o d e n z a n i - N e g r o n i )  f e r m a n d o s i  a  M e le g n a n o  

u n  m o m e n t o  a  v e d e r e  la  c a s a  e  i l  g ia r d in o  d e l la  F a ta  
bu on a  (p a g .  1 9 1  e  s e g . t i ) .

S i  r i c h i a m a  a f f e t t u o s a m e n t e  a i  p a r e n t i ,  f i g l i  e  f i g l i e  

d e l l a  z ia  N u n z ia  o  A n n u n c ia t a ,  s o r e l l a  d e l  p a d r e .  D à  

n o t i z i e  p a r e c c h i e  s u l l e  lo r o  a t t i t u d i n i  m u s i c a l i .  R a c 

c o n t a  p u r e  d e i  r a p p o r t i  c o n  l a  z ia  R e g i n a  ( m a r i 

t a t a  C o s t a )  e  d e l l e  c u g i n e t t e  A m e l ia  e  C a s t ig l i a ,  l e  

q u a l i  f e s t o s a m e n t e  c o m p a io n o  n e l  q u a d r e t t o  : “ L a  P o 
le n ta  „ ( p a g .  8 3 ) .

*
* *

14 • Vespertina -  V e r s i .  1 9 3 1 .
« I n  « S te lla  M a ttu t in a  » l a  N e g r i ,  g i à  a l t a  n e l l a  

f a m a , s c r i s s e  i l  r o m a n z o  d e l l a  v i t a  v i s s u t a  ; a  q u e l l o  d i  

V e sp e r tin a  s i  r iv o l g e  c o m e  a l l ’i n i z i o  d i  u n  c i c l o  n e l  

q u a l e  l a  v i t a  p u ò  a v e r e  e s p r e s s i o n i  n o v e l l e  e  m a g 
g io r i  » (1 1 9 ) .

S o g g e t t o  p r e v a le n t e  s o n o  a n c o r a  i l  d o lo r e ,  l e  s o f 

f e r e n z e  s o c i a l i ,  f a m i l i a r i  e  i n d i v i d u a l i .

N e l  « V ia le  d e g l i  o lm i  » a l l u d e  a  « L e  m em o rie  » 
c h e . . .  « sc a va n o  so tto  g l i  occhi i  so lc h i d e l p ia n to  « (p a 

g i n a  1 8 ) :  a l  « C a l ic a n to » d o m a n d a :  « ... E ’ n ece ssa r io  
i l  p ia n to ,  —  d u n q u e ,  a l  f io r ir  d e l p r im o  fiore  ? ... > 

(p a g .  4 9 )  ; —  « I n  m e m o ria  d i  S a n d r o  M u sso lin i  » t r o v a  

i l  m o t iv o  c o n s o l a t o r e  ( p a g g .  1 0 3 - 1 0 5 ) .
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« 0  p a d r e , o m a d r e  ;  n o n  v e r s a te  i l  p ia n to
d ' a d d i o ...........................................................M orte
a  v e n t’a n n i  è  a n c o r  v i ta , . . .  
p ro d ig io .. . .  in  esso i l  v o s tro  
cu ore p e r  a l ta  v o lo n tà  s i  p la c h i  » .

I l  d o l o r e  è  t i t o lo  d i  p e n a ,  d i  m e r i t o  e  d i  p r e m io  ; 

l a  m o r t e  « p r o d i g i o  » c h e  l a  v i t a  t e r r e n a  t r a m u t a  in  

in  a l t r a  m i g l i o r e  e d  e t e r n a .

« D ie t r o  D o n a t a ,  la  f ig lia  d i  s u a  f ig lia  B i a n c a ,  s i  

s e n t e  b e a t a  a d  i n s e g n a r l e  a  p r e g a r e ,  e  s e n t e  c h e  « la  
c a re zza  d e l p e rd o n o  d i  D io  scen de  su  m e  » ( p a g .  5 8 ) .

A  p a g g .  8 3 - 8 5  è  i l  c a r m e  « che n e lla  p r im a v e r a  
sc o rsa ...  » r e c t e  d e l  1 9 2 9 ,  * e ra  n a to  p r o p r io  in  L o d i  », 

q u a n d o  v e n u t a v i  « p e r  p o ch e  ore  » —  c o m e  n a r r ò  in  

« S o re lle  » (p a g .  1 9 3 - 1 9 4 )  —  s i  r e c ò  « I n  p ia z z a  S . F r a n 
cesco  »*

N e l  M e s s a g g io  a l l a  S e t t i ,  c h e  l a  s e r a  (1 9  M a r z o  1 9 3 1 )  

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

N e g r i ,  q u e s t a  r a c c o m a n d a v a  c h e ,  a  p r e f e r e n z a  d i  o g n i  

a l t r a ,  r e c i t a s s e  q u e l l a  c h e  i n  V e sp e r tin a  t r o v a s i  s o t t o  
i l  s u d d e t t o  t i t o lo  : « P ia z z a  S . F ra n c esc o  in  L ,odi ».

*
* *

P u b b l i c a t a  V e sp er tin a ,  s i  c o m p ì  u n  f a t t o  s o l e n n e .  

A  R o m a , i n  C a m p id o g l io ,  a l l a  p r e s e n z a  d e l l e  

L .L .  M .M . e  d e l l e  p i ù  a l t e  c a r i c h e  d e l lo  S t a t o ,  i l  21  

A p r i l e  1 9 3 1 , l a  R e a l e  A c c a d e m i a  d ’I t a l i a  p r o c la m a v a  

c h e  a l l a  A d a  N e g r i ,  i n  r io o n o s c im e n t o  d e l  s u o  e l e v a t o  

m e r i t o  l e t t e r a r i o ,  a v e v a  a s s e g n a t o  u n o  d e i  p r e m i  « M u s 

s o l i n i  » s u i  q u a t t r o  d e l  « C o rriere  d e l la  S e ra  ».

G li  a l t r i  t r e  p r e m ia t i  f u r o n o  : F i l i p p o  D e  F i l i p p i  

( m e d i c o - c h i r u r g o ) ,  P i e t r o  D e  F r a n c i s c i  ( g i u r i s t a )  I l d e 

b r a n d o  P i z z e t t i  ( m u s ic i s t a ) .

C o n c lu d e  l a  r e l a z i o n e  d e l  C o rriere  : « D a  m o l t i s s i m o  

t e m p o  u n a  p o e t e s s a  n o n  a c q u i s t a v a  n e l l a  l e t t e r a t u r a  

i t a l i a n a  u n  r i l i e v o  c o m p a r a b i l e  a  q u e l l o  d i  A d a  

N e g r i  » ( 1 2 0 ) .

I
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\

*
* *

1 5  - Di giorno in giorno -  P r o s e .  1 9 3 3 .

« E ’ u n ’a c c u r a t a  s c e l t a  f r a  l e  v a r i e  p u b b l i c a z i o n i  

a p p a r s e  i n  t e m p i  d i v e r s i  s u l  C o rriere  d e l la  S e ra  (1 2 1 ),  

c o m p r e s a  q u e l l a  « N u o v a  v i ta  d i  L e n o r  * l ’e r o i c a  a n im a  

s v e d e s e ,  i n f e r m i e r a  v o l o n t a r ia ,  r i f u g i a t a s i  a d  A s s i s i  e  

c o là  m o r t a  » (1 2 2 ) .

« C o n  q u e s t e  p r o s e  —  h a  d e t t o  i o  S c h i l i r ò  —  la  

N e g r i  h a  t o c c a t o  l a  t a p p a  d e c i s i v a  d e l  s u o  l u n g o  c e r 

c a r e . . .  ».

* S p u n t o  e  m o t iv o  c e n t r a l e  d e l l ’o p e r a  è  A s s i s i  : 

t e m p io  s a c r o ,  a  c u i  l e  a n i m e  a f f l u i s c o n o  i l l u s e  o  d e 

l u s e  » ( 1 2 3 ) .

L a  n o s t a l g i a  d e l l a  t e r r a  n a t a l e  l a  p r e n d e  a n c h e  in  

q u e s t o  s u o  l ib r o  : « ... N e ss u n a  cosa  m i c h ia m e rà  in  p a 
t r i a  a U ’in fu o r i  d e l d e s id e r io  d i  toccare con  le m a n i  la  
te r r a  d ’u n  ca m p o  d i  L o m b a r d ia  » ( 1 2 4 ) .

E  i n  p a t r ia ,  c o n  g r a n d e  a f f e t t o ,  r i t o r n ò  p i ù  v o l t e .

*
* *

1 6 - 1 1  Dono -  L i r i c h e .  1 9 3 6 .

O t t e n n e  i l  p r e m io  F i r e n z e  (1 2 5 ) e  l a  t r a d u z io n e  

c o m p l e t a  e  p a r z ia l e  i n ^ v a r ie  l i n g u e  (1 2 6 ) .

« ... d o p o  t a n t o  a n d a r e  l e  è  a p p a r s a  la  g u i d a  i n f a l 

l i b i l e  ( 1 2 7 )  D io  e  i l  s u o  C r is t o .  H a  c o m p r e s o  q u a l e  n u o v a  

l e g g e  d ’a m o r e  h a  p o r t a t o  a l  m o n d o  i l  S .  B a m b in o  d e l  

P r e s e p i o . . .  D io ,  a d o r a t o  n e l l e  s u e  c h i e s e ,  l e  s i  è  r iv e l a t o  

a t t r a v e r s o  i l  d o lo r e . . .  ».

Q u e s t a  è  s o r t e  c o m u n e  a  t u t t a  l ’u m a n i t à ,  p o v e r i  e  

r i c c h i ,  c l a s s i  e  i n d i v i d u i  ; p e n a  p e r  i l  p e c c a t o ,  p r e m io  

a l  m e r i t o  d e l  s a c r i f i c i o .  L a  d o t t r in a  c r i s t i a n a  p u ò  d a r e  

a l l a  s o c i e t à  q u e l F o r d in a m e n t o  g i u s t o  e  s i c u r o . . .  d e l  

q u a l e  u n  s a g g i o  s i  è  a v u t o ,  c o m e  n a r r a  i l  M u r a to r i ,  

n e l l e  R i d u z i o n i  d e l  P a r a g u a y  (1 2 8 ) .

R i c o n o s c i u t o  i l  S i g n o r e ,  i l  M a e s tr o ,  a n c h e  l e i  lo  

p r e g a ,  c o m e  i  d u e  D i s c e p o l i  i n  E m m a u s  :
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« R e s ta  con  m e  p o ic h é  la  s e r a  scen de  

A c ca n to  a  m e tu a  s e rv a , e, n e l s ile n z io  
D e g li  e s ser i, i l  m io  cu ore o d a  te so lo  » ( 1 2 9 ) .

Q u e s t a  è  p o e s i a  e  V a n g e l o ,  c o m e  è p o e s i a  e  s e n t i 

m e n t o  i l  r ic o r d o  d e  « I l  g ig lio  p o r ta to , f a n c iu l la ,  in  
p ro c ess io n e  in  g io rn o  d i  s a g r a  » e  c o l  q u a l e  v o r r e b b e  

/  r ip r e s e n t a r s i  a  D io  q u a n d o  l a  r i c h i a m e r à  ( I l  D ono
p a g .  2 5 ).

17 - Erba sul sagrato -  P r o s e .  1 9 3 9 .
A  p a g .  2 2 8  h a  u n ’a l t r a  r i e v o c a z i o n e  d ’u n  l i e t o  f a t t o  

d i  s u a  g i o v in e z z a  a  L o d i  : i n  C a n zo n e N a ta l i z ia  p r o 

c la m a  :

\

M. Francesca Saverio Cabrini.

« S o  t r o p p o  b e n e  c h e ,  p u r  c o s ì  d u r i ,  q u e l l i  s o l t a n t o  

f u r o n o  i  t e m p i  f e l i c i  ».

A l t r o  r ic o r d o  l o d i g ia n o  è  q u e l l o  d e l l a  c a s a  d e l la  

b e a t a  C a b r in i  d i  S .  A n g e lo  L o d i g i a n o ,  l a  « c o l l e g a
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maestrina » di Yidardo « donna instancabile che si sot
topose alla rete dei suoi viaggi n e ll’unico scopo di por
tare lontano la parola e la volontà divina » (pag. 302).

Anche la  N egri ha bene compresa la nobiltà e la 
grandezza d ell’opera m issionaria, e seppe com pierla !

In merito a questo volum e della Negri ha detto 
ampiamente A lio  Oapasso in Libro Ita lian o  (130).

❖* *

18 - A ltre opere - E’ della Negri la versione dal 
francese in italiano del romanzo « Manon Lescaut » 
dell’Abate Antonio Francesco Prévost.

Molti articoli e poesie apparvero in R iviste lette
rarie e in giornali politici (Secolo, Marzocco, Corriere 
della Sera  e altri), sempre bene accolti.

« La Nuova Antologia  mena vanto d’avere avuto 
la Negri collaboratrice dal 1900 al 1940, con versi, no
velle. note biografiche di singolare valore » (131).

** *

Tutti concordano n ell’acclam are alla eccellenza della 
forma con la  quale la Negri rese e rivestì il suo pen
siero.

« Aderenza netta della parola al pensiero : forte 
l ’incisione e la  concisione della frase » (132).

D ’ogni cosa o fatto ha saputo cogliere l’intimo 
senso e renderlo nel modo più espressivo, piacevole e 
gradito.

« Dotata di buon orecchio, rapida n ell’assim ilare 
metri e linguaggi correnti.,., vena fluente e spontanea, 
presto si trovò in possesso d’uno strumento adatto » a 
renderla di fama m ondiale (133).

** *

Differenza di giudizi fu invece su lla  bontà o meno 
di sue idee religiose-sociali intorno a fatti oggetto di 
sue liriche e prose.



22 A d a  N egri

L'esuberanza del sentim ento e la passione che la 
portavano a veder nero, a caricare le tinte, a ll’irruenza 
delle parole ; la visione m aterialistica dei fatti formata 
dalla febbrile lettura di liberi romanzi e di ingannevoli 
seducenti libri (134) lasciarono nella mente e n ell’animo 
della Negri idee e pensieri che erano in contrasto col 
sentire religioso cristiano. Da ciò il fatto d ell’apparire 
di due anime contrarie, come sopra si è detto ; da ciò 
le riserve e le critiche di alquanti scrittori, special- 
mente di parte cattolica, sicché, come ben disse lo 
Schilirò : « C’erano degli assenti nel coro laudativo » (135).

Ma poi, il tempo, la  prova, il p iù  profondo esam e 
rivelarono alla Negri le sue esagerazioni ; ella  si liberò 
dal sovrapposto barocco e ritrovò l ’antica originaria bella  
costruzione (136).

Fugate le nubi, splendette il sereno. Il Poeta  
levò sicuro il suo volo verso il Cielo.

** *

I due biografi della Negri, l ’avv. N. Podenzani e
il sac. D. Schilirò, concordano n ell’affermare che « con 
le sue opere l ’Ada ha segnate le  tappe della sua vita... 
ogni volum e è l ’anello... d’un’altra trilogia ». La quale ha 
pure i suoi desolati gironi, i penosi gradi n ella  salita  
del monte, le sfere dei cieli.

\  « L ’opera della Negri, per la sua importanza arti
stica ed influenza sentim entale, conquistò l ’attenzione 
del pubblico in Italia  ed all’estero ».

Ne sono prova i copiosi elenchi bibliografici indi
cati dal Podenzani stesso, dallo Schilirò, dall’Enciclo
p ed ia  I ta lia n a  del Treccani, dall’Educazione Fasci
sta  (137).

Non sono condivise le lim itazioni e gli appunti fatti, 
in vario senso, da qualche reputato scrittore perchè 
causati, evidentem ente, da pregiudizi letterari. Così deve 
dirsi per il Martini, che nella letteratura fem m inile ha 
voluto ammettere una sola eccezione in favore della  
Negri (138).
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Alte personalità, sovrane nel regno politico e lette
rario, sono andate festose incontro alla Negri : S. M. la 
regina Margherita, il Duce, la  Duse, il P ascoli, Car
ducci, D ’Annunzio ed altri non pochi e grandi (139).

A lle porte d ell’Accademia l ’accolse la più eletta  
schiera degli Italiani distinti per virtù e sapere.

VI. - LA POETESSA ALLA CITTA’ NATALE
Da oltre 50 anni la Negri è partita da Lodi : è 

andata a Motta V isconti, a Milano, a Zurigo, a Monza, 
a Pavia da, dove intravedeva ancora Motta Visconti, 
(140) in S ic ilia  (*), a Capri, ad Assisi, la  dimora della  
eroica Lenor la norvegese, inferm iera volontaria Frik  
Dunker, morta ad A ssisi nel 1931. (141) E lla ha portato 
sempre in cuore la  memoria e l’affetto per il paese di 
sua madre; noi l ’abbiamo avuta sempre presente ed 
esultato per ogni suo trionfo.

In R a c c o n ta  n o ve lle  (1920) e poi ìq S te l la  M a t
tu t in a  così decrive Lodi : « la piccola e nobile città del- 
« l ’infanzia e d ell’adolescenza.... La piazza del Duomo,
* con i suoi leoni a guardia della Cattedrale, è 
« stupenda di vita nei m esi di prima estate, quando il 
« mercato dei bozzoli la riem pie di splendenti cu- 
« muli d’argento e d’oro»... « L ’Incoronata è scrigno 
«di valore inestim abile... S. Francesco sta nel centro, 
«v ig ile  come il cuore nel corpo... Corso Adda con le 
«botteghe che sembrano scoppi di risa, fra gioia di po- 
« polo scende alla gioia d ell’azzurro fium e... che gli pa- 
« re il più bello ed è il suo » (142).

« La visione del S. Francesco di Lodi », ha rilevato  
P. Chiminelli, « ha accompagnato la  Negri in ogni 
«tappa della sua esistenza» (143).

In T em p este  (1895) ha cantato :
« A n tic o  te m p io  m a esto so  e n ero  
O v'io p e n so sa  a d o le scen te , o ra i  
Te g r a v e  d 'a n n i  e d 'o m b ra  e d i  m is te ro  
A n tic o  te m p io ... io  n o n  isc o rd o  m a i

(*) Marzo 1923 - Schilirò - Op. procit. pag. 139.
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T u tto  i l  m a l che io  c o m m is i e ch ’io  so ffe rs i  
F r a  vo i, f r a  v o i v o r r e i  d im e n t ic a r ,
F r a  vo i, s u i  m a r m i b en ed e tti e te r s i , 
le p r e c i  d e i se re n i a n n i  c a n ta r  ».

È un ricordo di nostalgico fervore !
Anche il sommo Poeta desiderò tanto di rivedere 

il suo bel S. Giovanni, nel quale era stato battez
zato, ma non gli fa  concesso; invece la Poetessa di 
Lodi, sebbene allontanatasi dalla sua città e provata 
essa pure da avversità, potè ritornare al suo bel S. 
Francesco a piangere e a pregare innanzi alla  soave 
sua Madonna.

Pubblicati “ I  C a n ti d e l l ’i s o la , ,  1925, le fu doman
dato.

« Alle strade di Capri, quindi volete più bene ?
« No, Capri è stata l ’ebbrezza di un vigoroso fa

scino.... ebbrezza... uno stato transitorio. Voglio più bene 
a questa mia terra di Lombardia, nella quale sono le 
radici di m ia gente» (144).

** *

Commemorandosi, nel 1907, il centenario della na
scita d ell’illustre pedagogista lodigiano del R inasci
mento. Maffeo Vegio, del quale la Scuola Normale di 
Lodi porta il nome, il Direttore prof. Andrea Franzoni, 
che tanto fece per il prosperare della stessa, col favore 
del Comune, stabilì per il 2 Giugno la solennità d’una 
cerim onia di inaugurazione del vessillo  delle allieve. 
Chiamò a fare da madrina la  più illustre allieva della  
Scuola stessa : la concittadina Ada Negri »

Il prof. Franzoni illustrò da pari suo l ’opera del
l ’antico Rinascim ento Educativo e del Vegio.

La Negri inneggiò alla forza della gioventù stu
diosa, alla bontà dei suoi maestri, fra i quali ricordò 
specialm ente il prof. Paolo Tedeschi. Rivelò che aveva 
studiato da maestra perchè credeva di conquistare 
il mondo, ottenendo il diploma di Maestra.
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I discorsi furono vivam ente applauditi e coronati 
da una pioggia di rose.

Facciata ex palazzo Nob. Mosti, poi Scuola Normale Femminile (Via Legnano)

L ’Ada Negri scrive subito al Pranzoni: “ L a  figlia  
«d i Lodi, se vorrà qualche volta  riposare in  un  pen-
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« s ie ro  d i  p e r f e t ta  d o lc ezza , s i  r ic o rd e r à  d e l l ’a cc o g lie n za  
«p o e tic a m e n te  fe s to sa  f a t ta le  i l  2 G iu g n o  d a l la  saa  C ittà  
« N a ta le  „

La graziosa promessa avrà, riscontro in altri scritti 
d ella  Negri.

** *

Il 31 Maggio 1911 era morto a Milano, in età di 
85 anni, il prof. Paolo T edeschi che, dal 1869 al 1902, 
insegnò lettere e per molti anni tenne anche la  dire
zione della Scuola Normale Fem m inile di Lodi.

V

Prof. Paolo Tedeschi.

Il Comune, a perennare la memoria del bravo in
segnante, del dotto scrittore, d ell’ardente patriota, il
3 Novembre 1911, fece murare una lapide sotto il por
ticato della Scuola ed incaricò il Prof. Andrea Franzoni,
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che era successo al Tedeschi, ed allora era passato alla  
Presidenza della R. Scuola 0 . Tenca di Milano, di illu 
strarne, in solenne riunione al teatro Gaffurio, la  vita e 
l ’opera.

Ricordò il Pranzoni che il Tedeschi aveva compo
sto in Lodi la  maggior parte di sue pubblicazioni let
terarie storiche artistiche (*), che a Lodi aveva fondato 
una delle prime Sezioni della S o c ie tà  N a z io n a le  D a n te  
A lig h ie r i ,  la quale, sotto il suo impulso, divenne una 
delle maggiori legioni d’Italia  (**).

« D el Tedeschi buono, equo, am antissim o della  
Scuola — disse il Pranzoni — assai più di me, potreb
bero dire i Oolleghi, e le num erose Alunne ». B a s te 
rebbe l'a ffe rm a z io n e  d e l l 'A d a  N e g r i , i l  p i ù  bel c a p o la v o ro  
in te l le t tu a le  d e l M a e stro .  « E lla attestava che al solo 
modo di leggere Dante, lo faceva comprendere e co
m unicava alla scolara un’onda di commozione ».

Ma la Negri « p e r  g r a v i  c irc o s ta n ze  d i  f a m ig l ia ,  
con  su o  p r o fo n d o  d o lo re , n o n  p o tè  in te r v e n ir e  e scrisse 
all’Avv. Pè, assessore Comunale alla  P. I. pregandòlo di 
«p o r ta r e  lu i  la  su a  p a r o la  e d i  a s s ic u r a r e  che i l  su o  cu ore  
avrebbe a rso  com e fia cco la  a ccesa  d in n a n z i  a d  u n  a l 
ta r e  » (***).

Cercava conforto ascoltando « le v o c i d e l p opo lo  
p la u d e n t i  a i  s o ld a t i  n o s tr i  che a l lo r a  p a r t i v a n o  p e r  con 
sa c ra re , a  costo  d e l  loro  sa n g u e , la  n u o v a  I ta l ia  in  te r ra  
d i  b a rb a r ie  ».

*
* *

La sera d ell’8 Marzo 1926, l ’amm inistrazione Comu
nale fece tenere al teatro Verdi, brillante nei suoi do

('•) Vedasi elenco a  nota 48.
(**) L ’impulso impresso dal Tedeschi, venne felicemente con

tinuato dall’A  w .  Giuseppe Fè, morto il 2 Maggio 1940 alla vigilia  
della solenne manifestazione per la I a giornata degli « I ta lia n i  
nel mondo ».

(***) a  pagg. 19 e 58 dell’opuscolo di A. Franzoni: « P aolo Te
deschi » Milano - Lanzani 1913.
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rati fregi artistici e riboccante di pubblico eletto, un 
grande raduno ad illustrazione d ell’opera della Negri.

La Poetessa non può presenziare perchè « la com- 
«m ozione e la gioia la farebbero troppo soffrire: verrò 
«p iù  tardi, sola e non veduta, ad inginocchiarm i ad un 
«banco del mio S. Francesco».

Prof. Giuseppina Pozzo] i in Ferra

Invia però, a mezzo dell’Avv. Nino Podenzani, suo 
devoto amico, un Messaggio: “ Portate v i prego, il  mes
saggio della  povera D in in  a lla  Città che fu  tanto cara  
a lla  sua adolescenza e che è tanto buona a lla  sua m a
turità . Desidero che sia  ricordato il nome del venerato  
maestro P. Tedeschi, scrittore ita lian issim o, e rivolto un
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saluto a donna G iuseppina F errari Pozzoli cui molto 
deve la  scolaretta d i un  giorno,,

Il prof. Minoia, assessore per l ’istruzione, illustra  
l ’arte della N egri; S. E. l ’On. Dario Lupi, Sottosegre
tario al Ministero e che l’Ada stessa chiama «mera
viglioso dicitore di sue liriche », ne recita parecchie 
del “ Libro d i M ari,,, e da “ I  Canti dell’isola,, quelle  
che, con la tenerezza degli affetti fam igliari, esprimono 
pure quelli nostalgici della terra nativa» (145).

M eraviglioso il Dicitore, profondo, entusiastico l ’ef
fetto !

Il Comune, in segno di ammirazione e di ricono
scenza a S. E. Lupi, gli donò una m edaglia d’oro e de
liberò di dare alla Scuola d’Arte l ’incarico per la for
giatura d’una lampada di ferro da inviarsi alla grande 
Concittadina. /

Questa scrisse poi al prof. Maisetti, il Direttore 
della Scuola: “ L a  lam pada  è una m eraviglia  de ll’arte  
del ferro battuto... Non so comò, ringraziare  l ’ideatore, 
Vesecutore, la  Scuola d i Lodi. Dio m i conceda di 
scrivere a l lume d i questa lam pada le cose mie m i
g lio ri „

L ’augurio non fu vano !

** *

Tre mesi dopo, e cioè il 6 giugno 1926, la  Negri 
dovette venire a Lodi, assistendo alla festa dello Statuto, 
alla commemorazione di Cavour, alla distribuzione dei 
premi Gandini ai m igliori alunni delle Scuole Medie, 
delle m edaglie al valore m ilitare e civile a giovani 
della città.

Vi fu accom pagnata dal R. Provveditore agli studi 
Comm. Truffi, dall’Avv. Bruno Minoia, dall’Avv. Nino 
Podenzani e sua distinta giovane sposa.

Gli ospiti, ricevuti in M unicipio dal Sindaco Com. 
Fiorini e dal prof. Minoia, furono presentati a lle Au
torità e ad un gruppo di Signore fra le quali parecchie 
condiscepolo della Negri. Questa abbracciò commossa
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la già sua professoressa Pozzoli Ferrari, che, in nome 
delle Donne Lodigiane, le offrì un mazzo di rose col 
nastro artisticam ente dipinto dalla Sig. Codelupi Merli.

Al teatro Gaffurio il prof. Minoia, dopo il fe lice  
richiamo al E. Provveditore ed ai prem iati, così si in 
dirizzò alla Negri.

« A voi, sorella nostra grande e cara, l ’eco de’ cui

Lampada ferro battuto.
(Scuola Prof. Lodi - Maisetti, Riazardi, Roncoroni).

«dolcissim i e m irabili versi dura ancora e durerà negli 
« orecchi e nei cuori nostri per la stupenda esaltazione 
« che ne fece or un mese S. E. l ’Onor. Lupi; aVoi, a cui 
«l’amore per la città natale rese perfino dolce e caro il 
« sacrificio, che oggi abbiamo osato imporre alla  delicata  
«sensib ilità  d ell’animo vostro; a Voi il nostro grazie più 
« affettuoso e il rinnovato benedicente augurio che già 
« vi facemmo, assente ma presente, la sera del vostro
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«trionfo: che nuova e ancora più fulgida luce di gloria  
« il vostro , genio poetico e l ’arte vostra sublim e dia 
« alla piccola patria, Lodi, alla grande patria, l ’Ita lia ! ».

Alla calorosa ovazione alla Poetessa, rispose questa  
com m ossa con un marcato saluto romano. (146

** *

Altra volte, quasi non veduta, « per poche ore » 
tornò a Lodi (147) Non volle ommettere la visita  al San 
Francesco. Al Com.re F iorini che l ’accom pagnava racco
mandò: “ Qui bisogna lasciar crescere l ’erba fra  i sassi... 
perchè solo quest’erba sotto i m iei p ied i avrebbe potuto  
darm i la  certezza che lì io ero vissu ta ... „

Volontariam ente negletto continua infatti a cre
scere qualche ciuffo fra i sassi che circondano il mo
num entale tempio.

In occasione di questa visita  balenò all’estro della  
Poetessa la trama del Carme: “ P iazza  d i S. Francesco 
in  L od i,, : leggesi a pag. 83-85 del Vespertina „.

Dello stesso la  Negri farà cenno nel Messaggio 
del 18. I l i  1931 alla Dott. Setti.

D irigendosi a Milano insiem e «• a due sposi freschi 
delle luna di m iele », sostò a Melegnano per una breve 
visita  al giardino annesso alla casa della Signora che, 
nelle fam iglie Negroni Dezza, ha una vigorosa storia. 
Poco tempo dopo lo sposo, Nino Podenzani, scriverà il 
bel volume: “ A da N egri n e ll’arte e nella  v ita ,,.

** *

Dal 1926 al 1931, a lle precedenti opere la Negri 
aggiunse queste altre: Le S trade -  Sorelle - Vespertina: 
il Comune e l ’istitu to  M agistrale vollero che anche di 
queste la Città prendesse generale conoscenza.

Fu un’altra bella serata, il 19 Marzo 1931, al 
teatro Verdi.

C onferenziera-D icitrice fu la Sig. Dottoressa Dora
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Setti, la quale ama l’opera della Negri e « sa presen
tarla con soavità di voce».

Prem esso un breve studio sulla poesia della Negri, 
recitò alcuni brani, terminando col carme : “ P iazza
S. F r a n c e s c o che «era nato proprio a Lodi quando 
vi venne nel pom eriggio della scorsa prim avera  „ (148).

Nel Messaggio 18 Marzo 1931-IX  diretto alla Setti 
per la Città, le ricordava: «Fra le liriche del mio u l
timo libro “ V espertina„ una ve ne ha, nata proprio in 
Lodi, un pomeriggio della scorsa primavera (1930). N es
suno mi sapeva là, ero sola, nella piazza di S. Fran
cesco: il cielo sereno rideva dalle due bifore della  
Chiesa... Se fosse possibile, so che non lo sarà, ella non 
dica ai m iei Concittadini se non quella sola lirica » 
Con essa io torno alla città nativa per ripeterle che 
l ’ho sempre amata.... che è mio il suo divenire... Finita  
la lettura, vada cara amica, alla ch iesa di S. Francesco; 
cerchi la colonna dove è frescata la mia Madonna. Mi 
sentirà accanto... forse piangendo».

La D icitriee fu salutata da vivi applausi, e dal P o
destà Com. F iorini le fu donata d’una m edaglia d’oro 
(149).

** *

Nel pom eriggio di un sabato, verso la fine del- 
l ’Aprile 1937, la Negri, improvvisamente, ha fatto una 
visita  alla città. Rivide la casa natale, il S. Francesco, 
il Duomo, e l ’incoronata, dove lasciò la propria firma 
su ll’Albo dei visitatori di quel tempio tutto pieno di 
sovrani splendori (150).

** # -

In costanza di pensiero, più volte Lodi ha levato 
la propria voce di attenti e di ammirazione.

Primo fu il Sac. prof. Luigi Alem anni, movendo 
una critica severa e franca alle idee relig iose-socia li 
dalla Negri esposte in “ F a ta lità  „ (151).

Nel 1934 il Sac. prof. L. Cazzamali scriveva

i
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nel Cittadino  di Lodi. 9 e 23 Marzo, che la Negri si 
era data ad una nuova via, « nella quale è reso chiaro 
ciò che Dio vuole da Lei » (pag. 278 in “ Sorelle ne 
deduceva quindit una «conversione», o, meglio, un 
orientamento deH’intelletto alla fede antica» (152).

D iverse conferenze, egregiam ente riuscite, su ll’opera 
della Negri, furono tenute in Lodi : una dalla prof.sa 
Pozzoli Ferrari, appena pubblicato il volume M aternità  
(1904) col titolo : “ A da N egri da i p r im i p a ss i a  M a
tern ità  in  Lodi al Casino di Lettura e poco dopo 
a Roma n ell’Aula Magna del Collegio Romano. Ad 
iniziativa del Dopolavoro Comunale di Lodi, dissero 
della Negri n ell’Aprile 1929, il Sig. R. Melotti, e nel 
1931 a Sig. Sofia V ianelli Farina. Altra ancora nel 1936, 
n ell’Aula Magna del Liceo, dalla prof. Gorini Costa, (*) 
la Signora gentilissim a del Preside dell’istitu to  Magi
strale. Commentò felicem ente « I l Dono», l ’opera che, 
n ell’itinerario spirituale della Negri, ha segnato la 
tappa più sicura nella  sua m anifestazione di fede cri
stiana (153).

L’Avv. Fè disse egregiam ente della vita, opera ed 
arte della Negri nella primavera del 1934, quando ad 
una delle aule della già Scuola Normale Fem m inile, 
venne dato il nome della grande ex Alunna.

** *

Speriamo che non lontano sorga il giorno in cui 
la illustre Concittadina possa ritrovarsi in Lodi a ri
cevervi altri fervidi plaudenti saluti!

VII. - ANCORA PIÙ IN ALTO

Lo Schilirò, dopo avere narrato come, per opera 
della Negri, ritornarono a Dio e morirono cristiana-

(*) ©orini Costa prof. Angela: « L’ultim a poesia di A. N egri». 
Lodi, Biancardi, 1936.
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m ente alcune distinte persone a Lei care, ha chiuso  
il  suo studio: « L 'Itin erario  S p iritu a le  della  N eg ri» col 
capitolo: « I l carattere m issionario della  sua opera» (154)

Aveva ragione. Ne siano prova questi versi « R i
morso » (Il Dono pag. 14).

« Quando m isera e sola, in n an zi a l Padre  
sarò, che g li dirò, qual luce in  terra  
avrò lascia ta  a  g loria  su a  ?

Ma forse 
ancora è tempo d i donarti, o dono 
di Dio. F in  ch'io respiri, ancora è tempo.

Anni prima parve ardito chi avvicinò la figura  
della Madre Cabrini a quella della Poetessa Ada Negri. 
Ambedue lodigiane, diplomate a questa nostra Scuola  
Normale Fem m inile, ambedue iniziarono la loro carriera, 
insegnando in scuole pubbliche, la Cabrini nel piccolo  
com une di Vidardo, la Negri nella  borgata di Motta 
Visconti.

Ma p oi?
La Cabrini divenne la fondatrice delle M issionarie 

del S. Cuore; risplendette per opere di istruzione, di 
beneficenza e di fede in tante parti del mondo, a favore 
particolarmente dei poveri Italiani em igranti, sicché me
ritò il titolo di “ M adre degli E m igran ti,,. La Negri 
estese del pari la fam a de’ suoi libri, facendo onore 
a sè ed alla sua patria.

La Cabrini fu elevata all’onore degli altari; la 
Negri fu  chiam ata a fare parte del più alto consesso  
d’Italia  : la  Reale Accademia.

La Maestra di Motta V isconti è venuta a far o- 
maggio alla  collega di Vidardo, visitandone la casa 
natale, a S. Angelo Lodigiano, e venerandone la sacra 
reliquia nella  m aestosa nuova Chiesa Parrocchiale (*).

(*) « L ’Angelo della Fam iglia  » di S. Angelo Lodigiano, Gen
naio 1939 e « Le Mammole di Madre Cabrini » 1941 M”. 1 pp. 8 e 9.
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Sappiamo, anzi, che sta scrivendo un lungo saggio 
sulla beata Cabrini, il quale comparirà in un prossimo 
numero della Lettura.

** *

N el bel libro: M ission ari: Testim onianze d i scrit
tori I ta lia n i, edito a favore dell’istitu to  delle Missioni 
Estere di Parma, accanto alla parola dei più illustri 
uomini italiani ed anche di parecchi Accademici, pose la 
Negri la propria, illustrando la figura di »Padre Leopoldo, 
monaco agostiniano, nativo del Messico e che conviveva  
coi fratelli del suo Ordine presso la B asilica di San 
Pietro in Ciel d’Oro. Aveva ottenuto, allora, di partire per 
la Missione del Messico, la tormentata sua patria. Che 
sarà di lui? quale premio ha avuto la  sua coraggiosa 
decisione?

La Negri lo salutò così « Addio, padre Leopoldo. 
« I l mondo è piccolo; il cielo  è grande ». Non ho saputo 
«più nulla di lu i» . Si ritroveranno lassù! (155).

In “ Lettura  (1939) la Negri.... ha illustrato il ca
rattere, la vita, l ’opera singolare, spiritualé, letteraria  
e 3ociale, di S. Caterina da Siena, proclamata con S. 
Francesco d’A ssisi patrona d’Italia. Scrisse la  Negri: 
«E’ degna dell’assunzione suprema: è il maggiore genio 
poetico e politico fem m inile della patria, posto dalla 
santità al servizio di Cristo ».

D ella Beata Cabrini la Negri ha fatto l ’elogio 
nelle suindicate lettere.

La Negri inviò lettera di plauso a S. E. Mons. 
Vescovo per l ’ampliamento del Sem inario : nel quale si 
formano i sacerdoti che hanno la Missione di predicare 
Cristo e il suo Vangelo alle popolazioni della Diocesi.

** *

Nel volgere di questi u ltim i 100 anni, tre grandi don
ne sono nate fra noi: Giuseppina Strepponi, Francesca  
Saverio Cabrini, Ada Negri : le quali, per le vie dell’arte 
m usicale, della santità operosa, e delle lettere, hanno
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dato a ll’Italia  ed a Lodi un onore grandissimo. Otten
gano esse che, dalla profondità dei Cieli, spuntino al
tre creature nostre a continuare la gloriosa tradi
zione !

Il loro ricordo, la  loro esaltazione non sia vano 
suono ; ma esem pio ed incitam ento per altri delle nuove 
generazioni.

Madre Cabrini è entrata nella visione beatifica di 
Dio : la  Negri è ancora quaggiù ; ma, mentre noi vol
giamo lo sguardo indietro a cercarvi le memorie del 
passato, E lla prosegue innanzi fidente ed attiva.

« Sa quale deve essere la  sua nuova vita e ciò che 
Dio vuole da le i ». Attende ad altre opere di bene so
ciale e di pregio letterario ; su di essa invoca

La voce del Signore

Chi m i d a rà  d i riposare in  te?
Chi m i d arà  che tu m 'entri nel core 
E d io tanto ne goda che m i scordi
1 m ali an tich i e i nuovi e te soltanto  
Contempli e adori, unico bene?.... (156).

Avv. G. BARONI
(Continua)

/

/

J
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Le pergamene della Mensa Vescovile di Lodi

(Continuazione, vedi annata, L IX  pag. 42)

A bbreviazioni : R G P  — Regestum Gavazzi Porro.ms. 
M L E  =  « Monumenta Laudensis Episcopatus » ms. del 

P . Ermete Bonomi.
C D L  =  Codice Diplomatico Laudense edito da C. Vignati. 

EL =  Vescovo di Lodi.
atg =  autografo ; apg —  apografo.
np — nome di persona ; ni — nome di luogo.
t =  teste ; tt —  testi ; N  =  notaio.

A vverten ze : /  -  Serve di base M L E .
2. -  Se la pergamena è riportata anche da R G P  o da 

C D L viene aggiunta la sigla relativa, seguita dal numero del 
foglio per R G P , dal numero d’ordine per CDL.

3. -  Se nulla è notato s’intende che M L E  e R G P  danno 
solo l ’epitome della pergamena e C D L il testo intero.

4. -  L ’asterisco * posto in seguito al numero d’ordine 
della presente silloge indica che la pergamena è riportata nel
V o i II  di M L E .

5 . -  Quello che è proprio di R G P  è stampato in corsivo.
6 . - 1  numeri tra parentesi, es. (15  X  25) indicano il 

formato della pergamena, avvertendo che il primo numero in
dica l’altezza.

7. -  L ’epitome della pergamena incluso tra parentesi 
quadre [ . . . ] significa che la pergamena è andata perduta.

8. -  I  nomi sono dati in latino al nominativo.

*
* *

R G P . -  Urbis novae Episcopi: Ill.m i et Rev.m i D D . A l 
berici ex processibus (procerribus ?) dè Merlino aliquando epi 
catholici Acta.

M L E  -  Dlplomatum /  aliorumque ex membranis monu-
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mentomm / quae in tabulario laudensium Antistitum  /  post 
reaedificationem Civitatis j  descirpta adservataque reperiuntur / 
chronologico ordine disposila /  nunc produntur exempla / in 
codice nempe, et hic notitia.

1-84. -  v. annata L IX  pag. 42.

85. -  Sett. 1159 ( 4 0 X 2 2 ) .  A lbericus E L  (con prete Gra-
ciadeus e Petrus clericus) concede a Cona e U go  
Circamundus ; Petrus Mascarpa ;AIamannus ; Adam  
Rolandinus e Muntenarius Gunterius ; Guifredus e Z a- 
nisius Orzo ; Henricus Scoto ; Petrusbellus e Iohannes 
Servodeus ; Gariardus de la Burga ; O tto Rubèus detto 
Barbetta ; Ambrosius fu Guinisonis ; Petrus di D o-  
nadeus ; A nselm us di Teldeverus una’ pertica di terra 
presso il vescovado nella nuova Lodi « in angulo qui 
est in quadrivio inter duas vias » ad uso di macello 
solo in quel luogo, tt : Sucius dal Pozo, A lbertus Po- 
caterra, Brunoldus merciarius, Lanfrancus pristinarius. 
N N  : Raffius e A cerbus iudices < secundi Cunradi 
regis », A ltri np : Olivanus ; Tedaldus Iudeus ; Ranfus 
tubator ; Ottobellus e Stecchere dal Pozo. In Lodi 
nuova, atg. R G P  12, C D L  II, 4-

86. -  D ie. 1159 (34  X  31). Guifredus prevosto di S . Gemi-
niann, Guifredus id. S . Lorenzo, Bonomus id. S . Paolo  
eletti arbitri in una controversia sentenziano che Taijsa 
abbadessa del monastero di S . Giovanni, con Malgarita, 
Mirata e G alofea sue monache devono 10 soldi, pan
nolino per scrucivoldo (rocchetto) ad A lberico E L  
presente con pr. Graciadeus, pr. Iohannes Rubeus, P e 
trus ci., A lbertus pr. S  Laurentii. T T  : Bernardus 
Bellottus, A lbertus de Cavazo, Rafius Morena, pr. de 
V ignate, Martinus de la Contessa, R iboldus da Cuzigo, 
Albericus Calegarius.
N N  : Otto e A cerbus Morena missus Cunradi II regis. 
In Lodi. atg. R G P  48  ; C D L  II, 5.

87 . -  1160 (?) (17  X  19) Convenzione tra A lbericus E L  e
i macellai Petrus e Montenarius Guinterii, Petrus 
judeus per un muro tra il macello e il V escovato, t. A l 
bertus de Valleriano atg. R G P  107 (an. 1176 sec.
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mano) C D L  II, 7, (Notevole per la topografia della 
città).

88 . -  Magg. 1160 (38  X 30). D eusdedit priore di Gamba-
rana e Calvus monaco, legati d ell’abate di Precipiano 
(vescovato di Tortona) pagano ad A lberico E L  il censo 
di cinque annualità arretrate e riconoscono di dovere 
un censo &nnuo di 6  soldi in forza di un decreto di 
P P  Gregorio o Innocenzo, tt : Bernardus Bellottus, 
A cerbus Morena, Massigottus de A bbonis, A lbertus 
Pocaterra, Ugenzo Brina (tutti Potestà di Lodi), Lan- 
francus de Tresino, Raffius Morena, Trussus D iboldo  
N: Otto missus Lotharii III imperatoris et Conradi II 
regis. In Lodi. atg. R G P  106 ; C D L  II, 9.

— 1162. A lberico E L  investe Corrado di Pietro Om odeo  
delle pertinenze Tn Roncarolo, M ezzano « usque in 
buccam A bdue et usqué ad Mortuum » apg, inserito 
in una carta del I 1 34 segnata N . 266.

89. -  M ag. 1 162 (26  X  28  taglio irregolare e sciupato). A l 
berico E L  investe Guillelmus, Tebaldus, A nselm us fu 
Nuvolonus, Obertus, R ibaldus, A zettus e fratelli fu 
Nuvolonus, Ugolinus fu Pellegrinus di terre « ex parte 
S. Baxiani per 7 moggia di frumento di misura corrente 
« per ipsum locum M oeroni » da pagarsi in Pavia presso  
la chiesa S. Giovanni de Burgo. In Pavia. T T  : Ber
nardus Ruba, Malruvio, Roglerius Catasius, Bellonus 
de Curte, Carnelevarius, N N  : A lbertus, Tebaldus. In 
Pavia, atg. R G P  7 ; C D L  II, 10.

90 . -  apg del N . 8 9  senza sottoscrizione di N- (13  X 26).
91 . -  H 164 (51 X 26). apg. del N- 8 9  con una discussione

per l ’affitto suddetto davanti ai consoli di Pavia. N N  : 
Petrobellus Dardanonus, Iohanes Formentus, Zanebellus 
Dardanonus R G P . 146.

92 . -  1235 (40  X  31 sciupata) apg del N . 91. C D L  II, 10
in nota.

93. - N ov. 1162 (18 X 18 un po’ guasta). A lberico E L . in
veste Bellotto de D esio di terra presso la villa di M er
lino. Tra le  coerenze si nota a mezzodì il Castello di 
Brunoldo. In palatio de burgo N oxeda. Intervennero i 
« pares Curie » Guidottus de Cuxigo e A m iso Saccus.
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T T  : pr. Spazamese, Musso Camola, Lanfrancus M e- 
dicus e Cignamacchi. N  : Acerbus missus Cunradi II 
regis. atg R G P  5 ; C D L - II, 11.

[R G P  152 -  1163. Alberico E L  rinunzia ai diritti sull’ospe
dale della « Caritate » di S. Biagio, non molto lungi 
da P. Cremonese, nelle mani dei ministri conversi Ar- 
zaldo Goldeniga e Bonatto da Casolta].

94 . - Apr. 1163 (64 X  45 ha tre rosicchiature). La madre
Centenaria e i figli U go tutore, Girardinus e Ambrosius 
minorenni, di fu Davit detto « Corsus » viventi legge 
longobarda vendono terre « in loco et feudo Fossadolto » 
(oggi Borghetto lod.) per pagare debiti del padre. In 
Lodi- T T  : Orestandus de V ignate, O tto Mantegus, 
Asgerius Grassus, Guifredus de Pantiliate, Ysolanus 
Sapianus, N . N . A cerbus, Otto, pr- M edius, A lbertus, 
Trussus n, Guidottus n. atg' R G P  1 7 8 ; C D L  II, 12. 
Altri np : Mussus Somenze de Overgiaga (Overgnaga), 
Martinus Balbus, Henricus Dexuabilis, Guido de Pa- 
lathino, Berta figlia di D avide Corro, Bignotto de 
Overgnaga, Anselm us Cottus, Am izo Grassus (creditori). 
Gaida Corsus, Maginerius, Ardericus Partimaci, A l-  
bertinus fu Iohannes Corsus, Guifredinus, Mallerba 
de V ignate. A ltri ni : « senatus consultus V el-  
laiani » Guardalobia, Pulverellum. C D L  in nota : 
S . Bartolomeus, S . Georgius, S . Maria, S . Sebastianus, 
S. Maria in Strada, S . ^^mbrosius, strada f^omea, 
strada de Brembio, via de V iganono, Scelera, Porta 
de Xelara, Monesteriolum.

95. -  Sett. 1164. (66  X 24). Federicus I imperatore prende
sotto la sua protezione principe A lbericus E L  con tutti 
i suoi beni e diritti e cioè le corti di : Galgagnano 
con la villa d ’Arcagna e Gamora, di S . Martino in 
Strada, di Cavenago, di Sumaripa, di Castiglione e 
Senatogo, di Codogno, di Ronco, il lago Barisi tra 
Fombio, S . Stefano e S. Fiorano, le  corti di Orio, di 
Livraga. In Pavia, palazzo S . Salvatore. T T  : Barsi- 
donius epus mantuanus, il marchese di Monferrato, ma- 
gister Stephanus capellanus, magister Paganus capella-
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nus. N|: Cristianus. apg del sec. XIII. R G P  56, 100,101  
C D L  II, 14.

96 . - 1164 (45 X  25 con punti di cucitura), apg del sec. XIII
come il N- 95. In calce un atto depennato.

97. -  D ie. 1164 (17 X  28) I consoli di Pavia per mandato del
l’imperatore Federico Barbarossa giudicano che Ugolinus 
di Peregrinus, Rubaldus fu Nuvolonus, Uvilielm us e 
Anselm us Alamannus et Tebaldus fu Nuvolonus, da 
Frascarolo non devono una certa multa ad A lberico  
E L , ma solo fitto a lui e successori. I consoli sono : 
Girardus da Lom ello, Rolandus Zorzius, Cislezonus 
Saliens in bonum, Barozius de Burgo, Baldus Christia- 
nus. E ’ nominato un N . Albertus de S . Syxto. T T  : 
Mareglottus de Strada, Uvilielm us Arduinus, Butigella 
Villanus, Uvilielm us Agiratus, Uvilengus Agiratus, Ca- 
valcatorius de Pescaria, Armannus de Tranclerio de 
porta palacesse. N . Petrus. In Pavia, « infra broilum 
consulum justiciae » atg. R G P  153; C D L  II, 15.

[98 e 99  apg del n. 97].
100. -  D ie. 1164 (52 X 38). Ugolinus e gli altri (v. n. 97)

alla presenza dei consoli di giustizia di Pavia (v. sopra 
N . 97) consegnano ad A lbericus E L  le terre del pa
trimonio di S . Bassiano poste in Mugarono, Staziano 
e Turrignano elencate dal not. A lberto di S  Sisto. In 
Pavia, « infra broilum sancti Syri prope clocarium » 
atg. C D L  II, 16.
A ltri np. : Arpinus Selminus Iohanis presb. A digla  
V illanus Comes A nselm us Anselm inus Falcio Bisi- 
gula Buantia Martinus Biffa Rufinus (pesona) Iohanes 
de V alle , Obertus Ferrarius, Guiruldus, V assi, V assci, 
Crosa Mainarda, Civulla, Bellatus, Scascerius, Rubaldus 
de Cario, Guilielmus, Peregrinus, Anselm inus de Bo~ 
nizo, Igulfus, Jonathas, O ddo Rubeus, Basegnana, Bel- 
lengerius Poncius, Andreas de D eotefecit, O pizo de 
Bono villano, Arnaldus, Gualiardus, Petrus Lernardus, 
Petrus Brachus, Magucianus, V ixinus, V ivianus de 
porta, d. Anricus, Iohannes Canivarius, Leorius, N ivo- 
lonus, Arnucius, Falcia, Nuvolus, Iohanes M ocius, 
Rufinus de Sibella, d. A lbricus, Bartholomeus, Canacius,
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Iohanes Previdus, Mainardus, d. U go, O tto buffaturtel, 
Albricus de Gregorio, Rufinacius, Iohannes de T eto, 
Uvilielm us, U go Bulla, Andreas Natarogla, A lbricus 
Ferraguallus (ferracavallus?), Rolandus Bursa, Cannis 
de V alle , Aripertus de V alencia, A zo , Aripertus, U go  
Buca, Bunectu, Bursa, Pesacius, Ymulda rubea, Petrus 
de Oldeprando, Anselm us de Guirulda, Albertus de 
Sigiza, Anselm us. A sinus, T T  : Marengiotus de Strata, 
Guilielm us Arduinus, Butigella V illanus, Guillielmus 
Agiratus Cavalcatorius de Piscaria, Armannus de Ser 
Tranclerio de porta polaciense. (M olti riflessi sulla grafia 
di questi nomi e la loro pronuncia. S i cfr. i nomi di 
questi T T  con quelli del N . 97).
A ltri ni : via de Staciano, Frascarolus, Mugaronus, 
ad Marinagnas, S . M ichael, ad rivolum, ad nucem de 
plano, ad campum maigrem, Crosa Mainarda, S . Syrus, 
S . M agol, ad M ale paxudum, ad baszculam, cunium, 
S . Maria de Mugariono, Turrignanum, de Picto, costa 
de Valigario. via de Gurguro, boscum Adaminum, 
V allis  Adam m i, ad carosam de vinea, ad falanguariam, 
ad gerbas, ad bozculam, ad rivulum siccum, prope Fa- 
leia, ad Ulm iscal, ad fangum, ad crucem, ad Longuras, 
via de cigulaxe, ad Margnannax, ad picium de bracho, 
ad bozulam, hospitale de Pulvera, via pertesta (?), ad 
longuras de male pascudo, ad longuram de via pagana, 
ad longuram de piro, via ad sanctus (sic) Iohanis (sic), 
ad Curbetam.

101 -  1164 (65 X 29 , taglio irreg. e slabbrato, opistografa)
descrizione delle terre di cui al N . 100.

102 -  sec. X V  (?) (39 X 27) taglio irreg. apg del N . 100.
103 -  Marzo 1165 (18 X 24) A lbericus E L  rinnova l ’inve

stitura ad O tto Dinarius e ai nipoti Ambrosius e Pe- 
tracius della decima in Zem eto, Bruzalengo, Maiano, 
e nel giro delle sette vie (una v°lta infeudata ad A zo  
de M ola) Presenti : Cestus, Anselm us, Rogerius, A r- 
dericus de Merlino, Ranfus, Prevethus, Lanfrancus, 
Acerbus, pares. T T  : i pares ; inoltre : A lbertus Spi- 
nebocce, Arialdus Pocalothi, loannes Dulcianus, Ma- 
lusatus. N N  : Bregundius Denarius, Coradus de V i-
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gnates. In Lodi. A ltri np : Iohannes e Guilicionus filii 
Ottonis. apg. R G P  7 2 :  C D L  II, 17.

104 -  Marzo 1165 (15 X  24). Il podestà di Lodi Rafius 
Morena coi giudici d. Iohannes de la Montania, Tri- 
cafolia de la Pusterla, Oldradus Pocalodi, Oldradus 
M ondalinus, O tto Dulzanus, Marbotus Garivonis danno 
sentenza scritta in una lite tra d. A lbericus E L  
e 12 uomini di Castiglione (braida de Cuxigo) : 
Gulielmus Pecorarius, Petrus M edicus, Guidotus, Ro- 
stavilla, Castellinus, A lbertinus de Pexallo, « et M o
rello et Gardelacca et Abisatum  et Albertazum et A ven- 
turatum et Polastrum » per i diritti di « Castellanza » 
ossia « amescere » che essi negavano al V escovo  es
sendo solo « bracentes ». In Lodi. Presenti : Lanfran- 
cus de Trexeno, Comes Albertus, Arioldus de Erzago, 
Am izus Saccus, Gariardus M onzo, Guidus de Trexeno, 
Albertonus de Overgnaga, O tto et A cerbus Morena, 
Pocaterra ecc. N  : Ansclm us. atg. R G P  132 ; C D L  
II, 18.

105. - Ott- 1166 (35 X  29 ). Convenzione tra Comes e 
Iohanes figli di fu Gariardus Futigata e Tethoria (Fis- 
siraga) da un parte e Albericus E L  su terre in Codogno  
« Infra castrum Castilioni » atg. R G P  60  ; C D L  II, 19. 
T T  : Asclerius e Gambarius de Cucigo, Pigczus, Ro- 
gerius de M erlino, Arialdus Catanius, Iohanes Leo, 
Ardericus Guascus. N  : Tapinus. A ltri np : Aminovus, 
Decem ber de M ola, Gariardus M illebaf, Petrus, M o- 
ronus, A dam  Maltraversi, Malfaxatus, « illi da la Pu
sterla», Ambrosius M illebaf, Ranfus tubator, « ill i  de 
G oldenigo », Liprandus tubator, Petrus Cuppo, Lan- 
francus de M ola, Malfaxatus de Valirano, Rogerius 
de G igo, Iohanes Comexanus, Spazamexa, de Clevanis, 
de A bonis, Lanfrancus de Trexeno, A lbericus Rubeus, 
Rogerius et Ardericus de Merlino, Aribertus, Dionixius 
de A bonis, de Limazonis, de Canzis, Cestus de Merlino. 
NI : M aleus : dossus de M ethale, dossus de San 
Georgio, « ad Piscinamo • « la Spinata » Piziguitone, 
«ad Cerrum», ecclesia de Cotonio, Nuvolaria, «al A sazo  
M eroldi • « La V a lle  » » ad Lovellum » Guardalobia, 
« via de Foresto ».
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106. -  1167 (8 X  15) Dichiarazione di Cesto (R G P  =  Celso)
da M erlino dei diritti che A lberico E L  ha su tutti i 
vassalli e loro beni di M erlino eccetti quelli recente
mente acquistati da Cesto, Arderico e Rogerio in M er
lino, Cavenago, Livraga, Somaripa, Fossadolto, C asti
glione, Codogno, S . Fiorano, atg Presenti : Liprandus 
de M ola, M evolus, Decem ber. R G P- 5 ; C D L  II, 29. 

R G P  -  Instante Ill.mo et Rev ■mo D D . Guidino, SS.m us 
D. N . Alexand. P P  II I  per totam Italiani de latere legato, 
(tandem inter sanctorum numerum relato ac in coelis glorioso 
a Deo coronato) Clerus Laudensis ne in excomunicationem in- 
curreret, dictum D. Albericum epum, uti partes Paschalis 3 ‘ 
sequentem contra legitimum Pontificem A  lexandrum, rejecit, qui 
se in Oppido Carrariae recepit, ubi dignitate episcopali privatus 
animam egit ; in cuius locum postea, sic instante Legato Aplico, 
lll'mus et Rev.mus Albertus de Quadrellis, e loco Ripaltae 
Glareae Abduae suffectus fu it Vir vi Religione, pietate et 
Sanctitate praeditus ; ita ut dies suos per rectum tramitem ducens 
ac sancte se custodiens, sanctus etiam ad coelum migraverit 
interque divos cooptatus nunc triumphat. Eius primus Actus 
habetur infra sig° notato in Actis R m .i Caroli Pallavicini id 
est /  /  69, 2  Martii : solutio B  4 0  facta per Rev.mum D. A  l- 
bertum epum Laudcn illis D D  de Trexenis loco Pallafreni et
4  caligar, bonarum scoriate sig. 996 fol. 177.
107. -  1 1.... (44 X  26). E lenco dei coloni del V escovado di

Lodi nella corte di S . Martino in Strada e reddito che 
il V escovo  di Lodi ne ritrae, atg. C D L  II, 40- 
Coloni : A lbericus e Anselm us de Lanzano ; Anselm us 
Cagamustus; A nselm us Sufflintinus; Ubertus de Casettis; 
Arialdus de Senna ; Uvastavinus ; Calvus de Trexeno ; 
Bellotus de M ediolano ; A m izo de porta Romana ; 
Bennus e Albertus conti di Cassino ; Bezo de Bagnolo ; 
Corbellus de Busina ; filius A lberti de Pagulo ; A lber
tus dal Puzzo ; filii Petri Blanci e U go Blancus de 
Cassino ; Lanfrancus Nozuonus ; U go Broda ; Beccarius ; 
Contus Duralus ; A ndrea Clericus ; Ubertus Ferrarius ; 
Albertus Leonis ; Tedaldus de Bergamo ; Ambrosius 
d eC am p o; M anzo; Albertus M archesius; Petrus Ursus; 
Ubertus Papa ; Martinus Berlendi ; Uvidus Codelavezo ;
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Petrus C apellus: A lbertus Strazavacca; Perrus Delaqua; 
Lanfrancus et A m izo Leonis ; Petrus de Orxiago ; P e 
trus de Leo ; A lgisus pe la M orgola. A ltri np. A rde- 
ricus Broda ; U go Remussus. NI : Cusinasscus ; Ecclesia  
S- Grigorii de V igizoli ; Paternus ; cantonus de N er- 
plani ; viarea ; braila comitum ; via de Sapeda ; Sextus.

108. -  [D ie. 1166] (1 9 X 2 3 ) .  P P . Alessandro 111 conferma il
decreto del fu Àriberto Card.e di S . Anastasia legato 
dalla S . S ede che consultati i V escovi Oberto Pirovano 
di M ilano, Gregorio di Bergamo, Guglielm o di Novara, 
Ugenzio di V ercelli, presenre Oberto di Cremona, aveva 
annullatala donazione del vicedominato fatta da Lan
franco Cassino E L  a Lanfranco T rexeno. In Anagni 
atg R P G  120 ; C D L  II, 41. In M L E  segue un excursus 
intorno al Card. Ariberto. C D L  II, 41 in nota discute 
e fissa la data mancante nell’originale che perciò qui

ho chiuso tra parentesi quadre.
109. -  Marzo 1169 ( 9 X 2 2 ) .  Convenzione tra A lberto II E L

e i Tresseni Calvus, U vidus e Uvilielm us per il feudo 
del palafreno ; pretendendo questi il cavallo sul quale 
il V escovo di Lodi faceva ingresso in D iocesi, atg. 
In episcopato. R G P . 177 ; C D L  II, 42.
S i sa da quest’atto che A lberto E L  venne da Bergamo. 
T T  : Bezzo de Bagnolo, Marbotus Garivo, Albertus 
Pavaro, Maifredus Morena, Lafrancus M edicus, Petrus 
de Pladena, Cirexus clericus de Rivolta. Stese la me
moria Uvixardus de Arzago clericus episcopi. C D L  la 
dice atg. Però nell'atto è detto A lberto « tnne temporis » 
E L . E ’ quindi atg del clericus Tviscaidus, non di 
Albertus E L .

109. * -  ca 1169 (14  X  15). Breve determinante i beni ap
partenente in S. Martino a Guidus Zanebonus e al 
V escovo di L odi. D ai caratteri interni si deduce essere 
del tempo di A lberto II e del 1169  ca. M L E  la ri
porta a pag. 178 del voi. II.
N p : A lbericus, Calvus de Trexino ; Acurexa D e la- 
barde ; O tto Barileus ; Anselm us Sufletario, NI : foppa 
Nozari ; Sapeda ; pratus de Colonico ; campus afallato ; 
campus de la V a lle .
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110. -  Giugno 1169 (17 X  22 pocO guasta). A lberto 11 E L , 
presenti : « d. A lberto preposito maioris ecclesie de 
civitate Laude, magistro A lberico de Corno et presbi
tero lohanne Rubeo et Osberto canonicis » investe 
Giovanni .. arciprete di M ologno della Chiesa di San 
Bassiano in Pianengo. In Lodi. T T  : Amizonus Saccus, 
Maltraversus, Bernardus e A lbericus de Gavazo N N  : 
Albertus missus regis Cunradi ; Bernardus. atg. R G P
1 1 2 ; C D L  II, 43

1 10 * -  Luglio 1169 (70  X  59). A lessandro P P . Ili \dietro 
preghiera di Galdino A rciv . di M ilano e A lberto II 
E L  conferma i privilegi concessi dai P P  Pasquale, 
Callisto, Innocenzo a T aide abbadessa del monastero 
di S . Fabiano de Farinate e di S . Damiano de Dovaria 
(Dovera), prendendo sotto di sè la chiesa del primo 
edificata dai conti bergamaschi Nantelmus, Uvilielm us, 
Ardicius, Rogerius, A lbericus Arduinus, Osbertus, e 
d ell’altro mpnastero. In Benevento. Seguono le  firme di 
P P . Alessandro III ; dei V escov i : Hubaldus hostiensis ; 
Bernardus portuensis ; dei cardinali preti : Hubaldus di 
S . Croce ; A lbertus di S. Lor. in Lucina ; Boso di 
S . Pudenziana ; Petrus di S . Lor in Dam ; dei cardinali 
diaconi ; Iacintus di S . Maria Cosm. ; A rdisio di S- 
T eod. ; Cinthyus di S . Adriano ; H ugo di S . Eust. ; 
Petrus di S . Maria Aquiro. atg. M L E  voi. II pag. 22 ; 
C D L  II, 44.

[RG P  /1 7 0 ...... Oldrado Mondalino fondatore dell’ospedale
del Guado di Tavazzano ordina che si paghi un censo 
al Vescovo di Lodi nella festa di S. Bassiano, pag. 157].

D. L. Salamina

(Continua)
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La M essa  di S. B assiano  
in un C odice B obbiese

Mentre facevo ricerche nei codici bobbiesi, della B i
blioteca Ambrosiana di M ilano, intorno all'antica ufficiatura di 
S . Colombano A bate, mi venne fatto di trovare la M essa di 
S. Bassiano N e  do volentieri notizia sia per la bellezza delle 
parti proprie, sia per l ’antichità del codice, e sia come prova 
che il culto di S- Bassiano era praticato a Bobblio nell’alto 
medioevo. #

La M essa si trova nel codice pergamenaceo del Missaìe 
Monasticum Bobiensis Monasterii, pervenuto all’Ambrosiana 
nel 1606, e distinto con la segnatura: D . 84  -  P . Inf. L ’in
testazione di esso è del prefetto di quel tempo Antonio OI- 
giati, che lo qualifica di veneranda antichità. Pare infatti che 
risalga a prima del M ille, perchè nel calendario annesso è in
serita la festa della Traslazione delle reliquie di S . Colom 
bano coi caratteri evidenti di una aggiunta posteriore alla 
compilazione. Ora, siccome la traslazione avvenne nel 930 , 
l ’origine del M issale d ev’essere anteriore.

E ’ da rilevare una cosa. Mentre nel Calendario, pre
messo al M issale, la festa di S . Bassiano è segnata pel 
XI1II ante Kalendas Februarii, nel corpo del Santorale si trova 
invece al X V III . Tanto nell’uno che nell’altro è precisato che 
si tratta di S . Bassiano V escovo.

A nche nelle Litanie dei Santi, poste in principio dello  
stesso M issale, è invocato S . Bassiano, dopo S . A bbondio e 
prima di S v Gaudenzio.

E cco  il testo delle parti proprie :

X V III  K  Febr. -  S ci Bassiani Epi.

O r a tio . Beati sacerdotis et confessoris tui bassiani dne 

(domine) gaudia votiva recurrentes, da qs (quaesumus) ut m. ae 
(misericordiae) auribus nos ipse .comendet. per.
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Super oblata -  A cc ip e  qs. (quaesumus) dne (domine) 
munera dignanter oblata. et beati sacerdotis tui bassiani suffra- 
gantibus meritis, ad nrae (nostrae) salutis auxilium pervenire 
concede, per.

Praefatio. -  O f O  (omnipotens) aeterne ds (Deus) -  
Quoniam redditisti, in conspectibus et mynisteriis tantis, tempus 
et aptatum diem confessoris et fidelis tui bassiani, quem corpore 
votisque solepniis excolendum annua devotione suscepimus, 
quaesumus, ut sicut ei manet aeterna felicitas, sic eius prò 
nobis deprecatio continuata non desit.

Ad co p (complendum) -  Beati sacerdotis et confessoris 

tui bassiani qs. (quaesumus) dne (Domine) peib ; (precibus) 
confidentes per ea quae sumpsimus aeterna remedia capiamus. 
P (per).

Il manoscritto, specie nel prefazio, presenta abrasioni, 
cfirrezioni, ecc-, che ne ostacolano la lettura. Il testo sopra 
riportato si attiene alla interpretazione, che ne fecero gli esperti 
dell ’Ambrosiana.

G iova notare che la prima Oratio comincia con le stesse 
parole di quella monca della M essa del giorno di S . Bassiano ; 
quale è  raccolta nel M essale lodigiano, conservato a Monaco 
di Baviera, e pubblicata dal Can. Salamina nell’Archivio  
Storico Lodigiano (II sem- 1940 - pag. 110).

Là ci sono le parti proprie della M essa della vigilia ; qui 
ci sono quelle della festa di S. Bassiano ; così che le  due 
pubblicazioni si completano l ’una con l ’altra, ad onore del 
nostro glorioso Patrono. /

D. Annibaie Maestri.

/
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Senterium Mediolanense 

e il suo percorso approssimativo special- 

mente nel territorio di S. Colombano al 

al Lambro e finitimi

P A R T E  I. 

Andamento generale

C o l  v o c a b o l o  S en ter iu m , d u r a n t e  i l  B a s s o  I m p e r o  e  

n e l  M e d i o - e v o  s p e c i a l m e n t e ,  s i  c l a s s i f i c a v a  la  s tr a d a  d i  
p u b b lico  d o m in io  s e rp e g g ia n te  fra  cam pi, a b ita ti,  b o sc h i e 
p a lu d i  m a  c o n * sc a rta m e n to  n orm ale .  Q u e l  S en terium  
c h e  p e r c o r r e v a  d a  s u d  a  n o r d  il t e r r i t o r io  l a u d e n s e  

v e n i v a  c h i a m a t o  « m ila n ese  o p e r  P ia c e n za  » p e r c h é  s e r 

v i v a  a p p u n t o  a  m e t t e r e  in  c o m u n i c a z i o n e  P i a c e n z a  c o n  

M i l a n o  c o n g i u n g e n d o  fra  l o r o  le  m o l t e p l i c i  l o c a l i t à  p o s t e  

s>ìl t e r r a z z o  d e l  L a m b r o  l u n g o  le  s u e  s p o n d e  e  q u e l l e  

d e l  s u o  c o n f l u e n t e ,  i l  S i l l a r o .

I n i z i a v a  il  d e c o r s o  a  c a v a l i e r e  d e l  t e r r i t o r io  l a u 

d e n s e  e  p a p i e n s e  fra  M o n tem a lo  c h i a m a t o  p o i  C o 
n ta tta  e d  a t t u a l m e n t e  L a m b rin ia  e  5 .  G erm an n o , ( a n 

t i c a  P l e b e ,  i m p o r t a n t i s s i m a  q u e s t ’u l t i m o  l u o g o ,  t a n t o  in  

e p o c a  r o m a n a  c h e  m e d i o e v a l e )  ( 1 )  : a n z i  s i  s t a c c a v a  in  

q u e s t a  l o c a l i t à  d a l l a  v i a  R o m a n a ,  R o m e r i a  o  E m i l i a  la

(1) Vedi Alessandro Riccardi ■ Località e territori di S. Colombano 
al Lambro pag. 107 e 124 134 e 150 testo e note. « Stabilimento 
tipografico sucessori Bizzoni 1888 Favia ».
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q u a l e ,  c o s t e g g i a n d o  p e r  p a r e c c h i  c h i l o m e t r i  la  s p o n d a  s i 

n i s t r a  d e l  P o ,  s i  d i r i g e v a  a  P a v i a  e d  o l t r e  (1 ) .

C r e d o  n e c e s s a r i o  p e r ò ,  a  q u e s t e  s o m m a r i e  i n d i c a 

z i o n i  a g g i u n g e r e ,  ( t e n e n d o  c o n t o  d e l l ’a n t i c a  i d r o g r a f i a ,  

f a t t o  c h e  s p e s s o  v i e n e  t r a s c u r a t o  in  g e n e r e  a n c h e  d a  

b u o n i  t r a c c ia t o r i  d i  v ia b i l i tà , ) ,  c h e  la s t r a d a  r o m a n a  v a r 

c a t a  la  s o l c a  d e l  L a m b r o  v e c c h i o  (2 ) ,  a d  u n  d i  p r e s s o  

n e l l e  v i c i n a n z e  d i  O r i o  L i t ta ,  ( l ’H o r r e u m  d e i  r o m a n i )  

d o p o  a v e r  r a g g i u n t a  la  s p o n d a  d e s t r a  a  M o n t e m a l o  ( l ’a t 

t u a l e  L a m b r i n i a )  a  m e z z o  d ’u n  p o n t e  o  p o r t o ,  s i  d i r i g e v a  

c o m e  h o  g i à  d e t t o ,  a  S .  G e r m a n o  ( 2 )  l u o g o  p o s t o  s u l l a  

s i n i s t r a  d e l l ’a n t i c o  P o ,  d a l l a  q u a l e  d i s t a v a  q u a l c h e  c e n 

t i n a i a  d i  m e t r i :  s i  n o t i  c h e  a t t u a l m e n t e  d i s t a  o l t r e  q u a t t r o  

c h i l o m e t r i .

A  S a n  G e r m a n o  d u n q u e  s i  v e r i f i c a v a  u n o  s m i s t a m e n t o  

s t r a d a l e .  M e n t r e  la  s t r a d a  r o m a n a  s o p r a  a c c e n n a t a  p r o 

s e g u i v a  in  d i r e z i o n e  d i  P a v i a  ( v e d i  a n c o r a  la  n o t a  N .  1)  

d a  e s s a ,  (p ie c isa m e n te  a S. G erm an o , c o m e  u n  r a m o  s e 

c o n d a r i o  d a  u n  p r i m a r i o  t r o n c o  d ’a l b e r o )  s i  s t a c c a v a  il 

S en teriu m  p e r  M i l a n o  p r o c e d e n t e  fra  z e r b i ,  b o s c h i  e  p a 

l u d i  q u a s i  s e m p r e  r a s e n t a n d o  la  s p o n d a  d e s t r a  d e l  

L a m b r o  fra  e s s o  f i u m e  e le  p r o p a g g i n i  s e t t e n t r i o n a l i  d e l  

c o l l e  s a n c o l o m b a n e s e  f in  q u a s i  a  G r a f f i g n a n a .

In q u e s t a  p r i m a  p a r t e  d e l  s u o  s v i l u p p o  t o c c a v a  

v a r i e  l o c a l i t à  p e r  n o i  d ’u n a  c e r t a  i m p o r t a n z a  q u a l i ,  

C o rte  L a m b ro  a l  t e m p o  d e i  r o m a n i ,  5 .  C olo m b a n o  a l 

l ’e p o c a  d e l  B a r b a r o s s a  ( 3 )  G a ifa g n a n a  d e i  L o n g o b a r d i :  

G r a f f i g n a n a ,  n e i  d o c u m e n t i  v i s c o n t e i ;  V i c u s  M a c o n i s ,  

( V i m a g a n o )  ; C o g o zo  d i v e n t a t o  p i ù  ta r d i  S .  A n g e l o ,  

d i r i g e n d o s i  v e r s o  M i l a n o  ( 4 )  c o n  d e v i a z i o n i  a  z i g - z a g  c h e  

p u r t r o p p o  n o n  s o n o  a t t u a l m e n t e  c o n t r o l l a b i l i  d a t o  le  s u c -

(1) Vedi il mio lavoro «Oreste contro Odoacre» Antica strada 
romana da Pavia al basso Lambro e da Piacenza lungo il Lambro 
ed il Po sulla sponda Lombarda. Arch. Stor. Lodig. 1° Semestre 
1940 pag. 22.

( 2) Vedi mia opera citata pag. 21. prima nota in fondo (V. Caccia).
(3) Federico I fondatore della Lodi nuova.
(4) Vedi G. Agnelli «Lodi ed il suo territorio » pag. 110.
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c e d e n t e s i  b o n i f i c h e  t e r r ie r e  e  d i  c o n s e g u e n z a  g l i  e n o r m i  

s p o s t a m e n t i  d i  t e r r e n i  d o v u t i  a l la  m a n o  d e l l ’u o m o ,  ai  

c a m b i a m e n t i  i d r o g r a f i c i  e d  a l l e  o p e r e  i d r a u l i c h e  p i ù  re 

c e n t i  i m p o s t e  d a i  p r o g r e s s i  d e l l ’i r r i g a z i o n e  a r t i f i c i a l e .

T a l e  e r a  la  s t r a d a  c h e  t a n t o  s p e s s o  p e r c o r s e r o ,  d o p o  

l e  l e g i o n i  r o m a n e ,  le  o r d e  d e l  B a r b a r o s s a  e  d e i  p r e d e c e s s o r i  

l e  m i l i z i e  l o d i g i a n e ,  m i l a n e s i ,  p a v e s i ,  p i a c e n t i n e ,  c r e m o 
n e s i ,  s e m p r e  in  lo t t a  fra  l o r o ,  o  a l l e a t e ,  a l  m o m e n t o  d i  

c o m b a t t e r e  il  c o m u n e  n e m i c o  d ’o l t r ’A l p i .

S i  i n t u i s c e  d u n q u e  c o m e  d a  q u e s t o  S en tiero ,  t u t t a v i a  

c a r r e g g i a b i l e  e d  a  s c a r t a m e n t o  n o r m a l e ,  s i  d i r a m a s s e r o  

a l t r e  m i n o r i  s t r a d e  c h e  d o v e v a n o  c o m u n i c a r e  c o l l a  R o m e a -  

P i a c e n z a ,  la  L o d i v e c c h i o  ( L a u s  P o m d e i a )  M i l a n o  e ,  c o m e  è  

o v v i o ,  c o g l i  a b i t a t i  c o m p r e s i  in  q u e s t a  p r i m i t i v a  r e t e  

s t r a d a l e .

Q u i n d i ,  m e n t r e  il  S en teriu m , q u a s i  s e m p r e  p a r a l l e l o  

a l la  d e s t r a  d e l  L a m b r o  s u l  c o n f i n e  m e r i d i o n a l e  d e l  t e r 

r i t o r io  l o d i g i a n o ,  s e r v i v a  a d  u n  d i s c r e t o  t r a f f i c o  d i  s t r a d a  

s e c o n d a r i a  f a v o r e n d o ,  in  c o n c o m i t a n z a  c o l  L a m b r o ,  u n a  m o 

d e s t a  c o m u n i c a z i o n e  f r a  l u o g o  e  l u o g o ,  la  S tra d a  R o  
m ea  o R o m eria , P ia c e n za  L a u s P o m p e ia  M ilan o  p e r c o r 

r e n d o  d a  su d  a  n o rd  la  l i n e a  m e d i a n a  d e l  te r r i to r io  

l a u d e n s e  c o s t i t u i v a  l ’a r t e r ia  p r i n c i p a l e  l u n g o  la  q u a l e  s i  

s v o l g e v a  o l t r e  a l  t r a f f i c o  a g r i c o l o  l o c a l e ,  q u e l l o  c o m 

m e r c i a l e ,  p o l i t i c o  e  m i l i t a r e  d e l l a  r e g i o n e .  Q u e s t a  a r 

t e r ia  a v e v a  in  o l t r e  in  c o m u n e  c o l l a  P i a c e n t i n a  il t r a tto  

d a  P i a c e n z a  a  P a v i a .  In fatt i  t o c c a n d o  la  l o c a l i t à  a d  R o t a s

(1 ) .  ( s t a z i o n e  d o v e  a v v e n i v a  il c a m b i o  d e i  c a v a l l i ) ,  la  

S t r a d a  R o m e a  s i  i n d i r i z z a v a  a l l ’a l t r a  s t a z i o n e  d i s t a n t e  

5  m i g l i a  e  c i o è  a l l ’O s p i z i o  d e l l e  T r e  t a v e r n e  ( T r e s  t a b e r n a s )

( 2 )  a t t u a l m e n t e  c a s c i n a  S .  M i c h e l e  p r e s s o  B r e m b i o  e  

p r e c i s a m e n t e  n e l l a  l o c a l i t à  o g g i  c h i a m a t a  M o n a s t e r o l o  

p o r t a n d o s i  d o p o  a l t r e  8  m i g l i a  a  L a u s  P o m p e i a  p r e v i o

(1) A. Riccardi Vedi Nota N. 1. opera citata pag. 215.
Vedi mio lavoro citato in Archivio Storico Lodigiano pag. 

21 nota N. 1,
(2) Vedi mio lavoro citato in Archivio Storico Lodigiano pag. 

18-10-20-21-22. A. Riccardi, op. cit. pag. 215 in fondo e pag. 216.
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e s s e r s i  i n c r o c i a t a  n e l l a  l o c a l i t à  P e z z o l o  d e i  C o d a z z i  

( P e t i o l i u m  d e i  r o m a n i )  ( 1 )  c o l l e  s t r a d e  « C r e m o n e n s i s  e t  

P a p i e n s i s ) .  L ’A g n e l l i ,  a  p r o p o s i t o ,  fa  o s s e r v a r e  c h e  « t a l e  

s t r a d a  d o p o  S .  M a r i a  ( d e l  T o r o )  b e n  d i f f i c i l m e n t e  s i  p u ò  

s e g u i r e  n e i  p r e s s i  d i  V i l l a n o v a  S i l l a r o ,  n e i  c a m p i  d i  

C h i a r a v a l l e ,  M o n g i a r d i n o ,  d i  F i s s i r a g a  e  d i  P i e v e  F i s s i -  

r a g a  o v e  s i  o s s e r v a  a n c o r a  u n a  p i e t r a  m i l i a r e  in  m a r m o  

r o s s o » .  È  q u e s t o  a p p u n t o  u n  a l t r o  t r o n c o  d e l l a  s t r a d a  

m i l a n e s e  r o m e a  o  p i a c e n t i n a  c h i a m a t a  p u r e  S e n t e r i u m  

m e d i o l a n e n s e  p e r  P i a c e n z a  c h e  p r i m a  d e l l a  f a m o s a  r o t ta  

L a m b r o - p a d a n a  (2 )  ( 1 1 9 0 - 1 2 3 0 )  c o n g i u n g e n d o s i  a  L a u s  

P o m p e i a  c o l l a  r o t a b i l e  p a s s a n t e  d a  M o m b r i o n e  ( c h e  s t u -  

d i e r e m o  m i n u t a m e n t e  p i ù  a v a n t i ) ,  f o r m a v a  u n ’u n i c a  s t r a d a  

p e r  M i l a n o  e  c i o è  l a . . .  « v i a  q u e  v a d i t  a P o r t a  M e d i o 

l a n e n s e  ( d i  L a u s  P o m p e i a )  a  M e d i o l a n u m .  Q u e s t o  a n 

t i c o  s t a t o  d i  v i a b i l i t à  l o d i g i a n a  in  g e n e r a l e ,  n e i  r a p p o r t i  

c o l  S e n t e r i u m  M e d i o l a n e n s e  in  p a r t i c o l a r e ,  m u t ò  p o i  n o n  

p o c o  p e r  d i v e r s i  fa t t i  s o p r a v v e n u t i  :

1° lo  s p o s t a m e n t o  d e l l a  s o l c a  d e l  L a m b r o  e  d e l  P o  

n e l l a  b a s s a  z o n a  L a m b r o - p a d a n a :

II0 la  c o s t r u z i o n e  d e l l a  L o d i  n u o v a  s u l l ’A d d a  in  s e d e  

d i s t a n t e  d e l l ’a n t i c a  e  q u i n d i  m e n o  v i c i n a  a l  S i l l a r o  e d  a l  

L a m b r o ,  f a t t o  c h e  p o r t ò  u n  g r a n d e  c a m b i a m e n t o  n e l l a  

v i a b i l i t à  d e l l ’a n t i c o  t e r r i t o r i o  l a u d e n s e :  ( 3 )

111° l ’a b b a n d o n o ,  l o  s t r o n c a m e n t o  e  la  d i s t r u z i o n e  d i  

t u t te  l e  c o m u n i c a z i o n i  s t r a d a l i  c o n  L a u s  P o m p e i a  c h e  

v e n n e r o  i n n e s t a t e  a i  t r o n c h i  n u o v i  d e l l a  n u o v a  c i t t à ,  i n 

t e r v e n t o  c h e  a u t o m a t i c a m e n t e  c a u s ò  la  g r a d u a l e  s c o m 

p a r s a  d i  m o l t e  s t r a d e  a l l a c c i a t e  a l l a  P i a c e n z a  M i l a n o ,  

P i a c e n z a  P a v i a  e  s p e c i a l m e n t e  q u e l l e  d i  L i v r a g a  L o d i ,  

L o d i  S o r d i o  c o m p r e s o  il S e n t e r i u m  p a s s a n t e  p e r  S .  C o 

l o m b a n o :  (4 )
I V 0 lo  s c a v o  d e l  c a n a l e  i r r i g a t o r i o  M u z z a  c o l l e  r e 

l a t i v e  d e v i a z i o n i  c h e  m o d i f i c ò  q u a s i  r a d i c a l m e n t e  la  p i c 

c o l a  m a  e s t e s a  i d r o g r a f i a  d e l  t e r r i t o r i o  l o d i g i a n o :  (5 )

(1) Vedi nota N. 7 alla pagina precedente.
(2) Vedi A. Riccardi opera citata pag. 144 testo e nota.
(31 (4) (5) vedi mio lavoro già citato in «Archivio Storico Lo

digiano pag. 18. 19 pag. 20-21-22. Vedi A. Riccardi op. cit. pag. 215-
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V °  il r a d r i z z a m e n t o  d e l  P o  d a  P i e v e  P o r t o m o r o n e  

a  C o r t e  S a n t ’A n d r e a  (1 )  ( a n n o  1 4 6 6 - 7 6 )  c h e  p u r e  s u  

q u e s t o  tr a tto  m o d i f i c ò  in  l a r g a  s c a l a  l ’i d r o g r a f i a ,  la  t o 

p o g r a f i a  e  d i  c o n s e g u e n z a  la  v i a b i l i t à  n e l l a  b a s s a  p a 

v e s e  c o n f i n a n t e  c o l l a  l a u d e n s e .  R i c o r d o  a  p r o p o s i t o  c h e  

a n c o r a  n e l  1 4 6 5  il  t e r r i t o r i o  d i  M o n t i c e l l i  (o r a  p a v e s e )  ( 2 )  

a p p a r t e n e v a  a l  c o n t a d o  e d  a l la  d i o c e s i  d i  P i a c e n z a  m e n t r e  

a t t u a l m e n t e ,  d a l  1 4 7 6  d o p o  il  r a d r i z z a m e n t o  d e l  P o  s o p r a  

a c c e n n a t o ,  p a s s ò  a l l ’a g r o  e  a l l a  d i o c e s i  d i  P a v i a ,  r i s u l 

t a n d o  s u l l a  s i n i s t r a  e  n o n  p i ù  s u l l a  d e s t r a  d e l  P o  (3 ) .

V I °  l ’e s e c u z i o n e  d e l  p i a n o  s t r a d a l e  d e c r e t a t o  n e l l ’a 

p r i le  1 7 8 0  c o l l ’ a p e r t u r a  d e l l a  g r a n d e  a r t e r ia  c h e ,  

d a  C a s a l p u s t e r l e n g o ,  p a s s a n d o  s u l  p o n t e  in  f e r r o  a  M a -  

r io t t o  c o n d u c e  a  P a v i a  e  p i ù  t a r d i ;  l a  L i v r a g a  L o d i ;  la  

L o d i  S .  C o l o m b a n o  f i n o  a l  T r i v i o  p e r  P a v i a  e  C r e m o n a ;  

la  S .  C o l o m b a n o  G r a f f i g n a n a - S a n t ’ A n g e l o ;  la  S a n t ’A n  

g e l o - M e l e g n a n o  e c c .  e c c .  f i n o  a  M i l a n o .

P e r  q u e s t e  d i v e r s e  c a u s e  c o n c o m i t a n t i  f u r o n o  a b 

b a n d o n a t e  q u a s i  t o t a l m e n t e  l e  a n t i c h e  s t r a d e  le  q u a l i  

p a s s a r o n o  in  g r a n  p a r t e  a  s e r v i z i  c a m p e s t r i  (4 )  m e n t r e  

a l t r e  f u r o n o  d i s t r u t t e  e  c o l t i v a t e  o  s m i s t a t e  c o n  n u o v e  

p i ù  a t t e  a  c o n g i u n g e r e  g l i  a b i t a t i  c o n  l e  r e c e n t i  a r te r ie .

C o s ì  d a  L i v r a g a  a L o d i  o d  a  M e l e g n a n o ,  d a  S a n t ’A n 

g e l o  a  M e l e g n a n o ,  d a  M e l e g n a n o  a  M i l a n o  s i  p e r d e t t e r o  

l e  t r a c c e  d e l l ’a n t i c a  S t r a d a  R o m e a  M i l a n o - P i a c e n z a  e  
d e l  S e n t e r i u m .

** *

S c o p o  d i  q u e s t o  p r o e m i o  fu  q u e l l o  d i  i n d i c a r e  p e r  

s o m m i  c a p i  l ’a n d a m e n t o  g e n e r a l e  d e l  S e n t e r i u m  M e d i o l a 

n e n s e ;  i l l u s t r a n d o  q u e s t i  d u e  p u n t i :

(1) Vedi A. Riccardi opera citata pag. 154 riga 13 e seguente 155.
(2) Vedi A. Riccardi opera citata pag. 148 e pag. 149 nota in 

fondo.
(3) Vedi A. Riccardi opera citata pag. 54 162-163 note in ambo 

le pagine.
(4) Vedi mio lavoro citato in Arch. Stor. Lodig. 1° Semestre 

1940 pag. 23.
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a )  q u a l e  s i a  s t a t o  il  p e r c o t s o  d e l  S e n t e r i u m  m e d i o 

l a n e n s e  n e l  t e r r i t o r i o  d i  S .  C o l o m b a n o  e  f i n i t i m i :

b) q u a l i  le  l o c a l i i à  t o c c a t e  e  le  p i ù  a n t i c h e  n o t i z i e  

i n t o r n o  a d  e s s e .

P A R T E  II.

Il percorso del Senterium 
nel territorio di S. Colombano e finitimi

P a r e c c h i  s e c o l i  p r i m a  d e l  1 0 0 0  e  m o l t i  d o p o ,  il 

S en teriu m  M ed io la n en se  c h e  s p e c i a l m e n t e  c i  i n t e r e s s a ,  

s t a c c a n d o s i  c o n  u n a  c u r v a  d a l l a  s t r a d a  P i a c e n z a - P a v i a  

( z i a  E m i l i a )  n e l  t e r r i t o r io  d i  C a m p o m a l o  ( a t t u a l e  L a m b r i -  

n ia )  e  p r e c i s a m e n t e  a  S .  G e r m a n o ,  c o s t e g g i a v a  la  s p o n d a  

d e s t r a  d e l l ’a n t i c a  s o l c a  l a m b r a n a ,  c o n  le  s u e  p a l u d i  ( a q u e )  

n i g r a e )  c o n t i n u a n d o  il  p e r c o r s o  n e l  t e r r i t o r i o  d i  M o m  

b r i o n e  ( d i v e n t a t o  p iù  ta r d i  S .  C o l o m b a n o )  s u l  t e r r e n o  

s e g n a t o  in  m a p p a  n u o v a  c o l  n o m e  d i  « B e s g a t t i  » l u o g o  

p o s t o  u n  p o ’ a  v a l l e  d i  S .  G e r m a n o  e  s u b i t o  a  m o n t e  d e l l ’o -  

d i e r n o  c a s c i n a l e  d i  M a r i o t t o .  D o p o  a v e r  c o s t e g g i a t o  

i l  t e r r a z z o  p e r  b u o n  t r a t t o ,  a  c i r c a  4 0 0  m .  d a l l ’a b i t a t o  

s u d d e t t o ,  d e s c r i v e n d o  u n a  c u r v a  n e l  p u n t o  in  c u i  e n t r a  

in  t r i n c e a  a t t u a l m e n t e  la  s t r a d a  c h e  c o n d u c e  a l  p o d e r e  

R u bin o , ( a l l o r a  a m p i o  p a d u l e ,  r e l i t t o  d ’u n a  a n t i c a  a n s a  

l a m b r a n a ) ,  d o v e v a  s e g u i r e  il m a r g i n e  d e l  t e r r a z z o  s o v r a 
s t a n t e  l u n g o  la  s o l c a  o  i d e p o s i t i  p a l u s t r i  l a s c i a t i  d a l  

f i u m e .

A r r i v a t o  n e l l e  v i c i n a n z e  d i  C a sc in a  C am po ,  (o r a  

C a r lo tta ), ( 1 )  s v o l t a v a  c o n  d i r e z i o n e  o c c i d e n t a l e  v e r s o  

la  f r a z i o n e  C a m p a g n a  r a s e n t a n d o  l ’a n t i c a  n e c r o p o l i  d e l l a  

B rio c c a  q u i  s o t t o  a c c e n n a t a .

G i u n t o  a d  un  di p r e s s o  a  m e t à  d e l l ’a b i t a t o  d i  F r a 

z i o n e  C a m p a g n a ,  d e s c r i v e v a  u n  a l t r o  a r c o  i m p o s t o  d a

(1) Dal N. 1 al 25 : vedi P arte  T erza.
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u n ’a n s a  d e l  L a m b r o  s i c c h é ,  d i r i g e n d o s i  a p p r o s s i m a t i v a 

m e n t e  s u l l ’a r e a  s i t a  a  n o r d - e s t  d e l lV ls / ' /o  In fa n tile , s i  

s v o l g e v a  l u n g o  « L e G e r e », n o n  m o l t o  a n t i c a  l u n a t a  

d e l l a  s o l c a  v i v a  l a m b r a n a ,  e  s i  i n s i n u a v a  p o i  l u n g o  il 

t e r r a z z o  d e l l ’a t t u a l e  S elm a  (2) a l l o r a  p u r e  l a m b i t o  d a l l a  

c o r r e n t e .

S u b i t o  d o p o  t a l e  l o c a l i t à ,  f in  d a  q u e i  t e m p i  c e r t a m e n t e  

a b i t a t a  (3 ) ,  a t t r a v e r s a v a  in  t r in c e a  l ’a p p e z z a m e n t o  «C ro-  
cione  » e ,  s v o l t a n d o  v e r s o  o c c i d e n t e ,  n e l  p u n t o  p i ù  

b a s s o  d e U ’a v v a l l a m e n t o ,  s e g u i t a v a ,  s e m p r e  in  t r in c e a ,  s u l 

l ’a r e a  in  p a r t e  c o l m a t a  d a l  C im itero  n uovo  tra  « le Vil
la n e » (4 )  e  l ’a l t u r a ,  o  c o n o i d e ,  d e l l e  C a re ttin e  (5) .

A  q u e s t a  s v o l t a  i l  s e n t i e r o  r i c e v e v a  l ’a l t r a  s t r a d a  

d ’u s o  l o c a l e  p r o g r e d i e n t e  in  l i n e a  d i r e t t a  d e l l a  f r a z i o n e  

C a m p a g n a  ( 6 ) ,  m i n u s c o l a  a g g l o m e r a z i o n e  d i  t u g u r i  c o m e  

c i  p a l e s a r o n o  i c i m e l i  d e l l a  B rio cca .
In q u e l l ’e p o c a  il t r a c c i a t o  s t r a d a l e  c h e  a t t u a l m e n t e  

c o n g i u n g e  S- C o l o m b a n o  c o n  la  f r a z i o n e  s u d d e t t a  n o n  

e s i s t e v a  : s e r v i v a  la  s t r a d i c c i u o l a  d i  c u i  s o p r a  c h e  s i  

i n n e s t a v a  n e l  S e n t e r i u m  o v e  e s s o  s v o l t a v a ,  p u n t o  s t r a t e 

g i c o  d e t t o  a n c h e  C rocion e■ U n  p r o b a b i l e  t r o n c o  c o n  l ’a n 

t i c a  i n s e r z i o n e  r i m a n e  a  n o r d  d e l l a  v i l l e t t a  p o s t a  d i  

f r o n t e  a l l a  C a sa  d i  S a lu te  F a teb en e fra te ili.
Il S en tiero  u s c i t o  d a l l a  t r i n c e a  (C a re ttin e -V illa n e )  

c o n t i n u a v a  in  l i n e a  r e t ta  ( c o m e  fa  o g g i d ì  la  s t r a d a  c a m 

p e s t r e  c h e  a t t r a v e r s a  la  p r o p r i e t à  p a r r o c c h i a l e  a  

n o r d  d e l l a  F i l a n d a  n u o v a )  c o s t e g g i a n d o  r a p p e z z a 

m e n t o  a t t u a l m e n t e  c h i a m a t o  d e l l a  C a p p e lla .  L u n g o  q u e s t o  

p e r c o r s o  a d  e s t  d e l l a  V i l l a  B i g n a m i ,  p o c o  d i s t a n t e  d a l l a  

r iv a  d e l  f i u m e ,  d o v e v a  e s i s t e r e  u n a  C a p p e lle tto .  C e r t a 

m e n t e  n o n  fu  q u e l l a  d e d i c a t a  a S. F erm o  « M a d o n n a  
d e l L am bro  » c h e  v e n n e  a f f r e s c a t a  d a  B e r n a r d i n o  L a n z a n i  

s u l l a  f i n e  d e l  s e c o l o  X V  o  s u l  p r i n c i p i o  d e l  s e c o l o  

X V I  (7) .

Q u e s t ’u l t i m a  s o r t a  p i ù  t a r d i ,  d o v e v a  t r o v a r s i  p i ù  a  

p o n e n t e  c o m e  v e d r e m o .  Il n o m e  d i  C a p p e l l a ,  a n c o r a  r i

m a s t o  a l la  l o c a l i t à ,  c o n f e r m a  l ’i p o t e s i  c h e  i v i  p u r e  s o r 

g e s s e ,  p r i m a  d i  q u e l l a  d i  S .  F e r m o ,  u n  p i c c o l o  O r a t o r io .

L a  p r e s e n z a  d e l l ’a v v a l l a t u r a  c h e  t u t t o r a  d i s c e n d e
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v e r s o  il  f i u m e  n e l l a  l o c a l i t à  in  e s a m e  ( o r a  p r o p r i e t à  

B i g n a m i )  fa  p e n s a r e  a l l ’e s i s t e n z a  d i  u n  p r i m o  a p p r o d o  

a l  P o r to  o  d i  u n  a c c e s s o  a l  P o n te  (8 )  c h e  a t t r a v e r s a v a  

il L a m b r o  p e r  r a g g i u n g e r e  la  s p o n d a  l o d i g i a n a .

T a l e  i p o t e s i  v i e n e  a v v a l o r a t a  o l t r e  c h e  d a l  R i c c a r d i  

( v e d i  n o t a )  d a l  f a t t o  c h e  n e l l ’e p o c a  in  c u i  i l  S e n t e r i u m  

e r a  a n c o r a  n e l l a  s u a  m a g g i o r e  e f f i c i e n z a ,  o g n i  t r a f f i c o  

c o l  l o d i g i a n o  a t t r a v e r s o  il  L a m b r o  v e n i v a  d a l  L o c u m  e  

C a s t r u m  d i  M o m b r i o n e ,  n o n  d a  S .  C o l o m b a n o ,  c h e  

v e r s o  il  M i l l e  e s i s t e v a  a p p e n a  in  e m b r i o n e  f o r s e  c o l  

n o m e  d i  C o r t e  L a m b r o .

È  n a t u r a l e  q u i n d i  c h e  l ’a p p r o d o  a l  f i u m e  s i  t r o v a s s e  

p iù  a d  o r i e n t e  d e l l a  b e n  n o t a  « C à  d i  B a cch iti  », c i o è  in  

t e r r i t o r io  d i  M o m b r i o n e  m e n t r e  d a  S .  C o l o m b a n o  d o 

v e v a  e s s e r e  i n d ir e t t o  e  c o n  t r a f f i c o  i n s i g n i f i c a n t e .

A s s u n s e  a l t r o  p e r c o r s o ,  e  il  t r a f f i c o  p r e s e  m a g g i o r  

i m p u l s o ,  q u a n d o  d e c a d u t o  M o m b r i o n e  s o r s e  il L o c u s  f o r 

t i f i c a t o  e  p r e c i s a m e n t e  s o t t o  la  d o m i n a z i o n e  d i  B a r 

b a r o s s a  (9) .
U n  p ò  a  s u d  d e l l a  C a s c i n a  G a m b a lo ita ,  ( 1 0 )  q u i n d i  

n e i  p r e s s i  d e l l ’a t t u a l e  p o n t e  in  c e m e n t o  s u  c u i  p a s s a  

o r a  la  s t r a d a  p r o v i n c i a l e  d i  c i r c o n v a l l a z i o n e ,  i l  S e n t e r i u m  

d o v e v a  i n c r o c i a r s i  c o n  la  V ia  C rosa  (1 1 )  c h e  d a  S .  C o 

l o m b a n o  c o n d u c e v a  i n d i r e t t a m e n t e  a l  L a m b r o :  la  q u a l e  

v i a ,  c o n  d i r e z i o n e  o r i e n t a l e ,  o b l i q u a m e n t e  q u i n d i  e  n o n  

p e r p e n d i c o l a r m e n t e  a l  c o r s o  d e l  f i u m e ,  d o v e v a  r i v o l 

g e r s i  v e r s o  l ’a p p r o d o  d e l l a  C a p p e l l a .  T a l e  s i  d o v r e b b e  

r i t e n e r e  il  p e r c o r s o  d e l l a  C ro sa  n e l l ’e p o c a  in  c u i  M o m 

b r i o n e  e ra  in  a u g e  e d  a n c h e  q u a n d o  S .  C o l o m b a n o  f i o 

r iv a  s o t t o  la  d o m i n a z i o n e  d i  F e d e r i c o  1°

P i ù  t a r d i ,  d o p o  l ’a m m a l o r a m e n t o  d i  M o m b r i o n e ,  la  

C ro sa ,  c r e s c i u t a  d ’i m p o r t a n z a  c o l l o  s v i l u p p o  d e l  L o c u s  

di  S .  C o l o m b a n o ,  a v r à  c e r t a m e n t e  m u t a t o  il  s u o  p r i m i 

t i v o  e d  i n d ir e t t o  d e c o r s o  v e r s o  il  L a m b r o  c o n  u n  a l t r o  

p i ù  b r e v e  e  p i ù  d i r e t t o ,  v a r c a n d o  l ’i n g o b b a t u r a  d o v e  

o r a  r i s i e d e  la  V illa  B ig n a m i  p e r  a r r i v a r e  s e n z a  s v o l t e  

a l l a  C à  d e i  B a c c h i n ,  p i c c o l o  c a s c i n a l e  c h e ,  g u a r d a n d o  

d a l l ’a t t u a l e  P o n t e ,  s i  v e d e  s u l l a  d e s t r a  d e l  f i u m e  a  n o r d  

d e l l a  v i l l a  s u d d e t t a ,  r i c o s t r u i t o  p o c h i  a n n i  fa  s u l l ’a r e a
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d ’u n  a n t i c o  e  c a d e n t e  c a s o l a r e  c h e  u n  t e m p o  s a r à  s t a t o  

la  s e d e  d e i  c u s t o d i  d e l l ’a p p r o d o .  P i ù  p r o b a b i l m e n t e ,  

la  C r o s a  a v r à  s e g u i t o  q u e l l a  t r i n c e a  o  f o s s a t o  c h e  d i v i d e  

i l  f o n d o  V i g n a z z a  d a  q u e l l o  d e l l a  G a m b a l o i t a  a n c o r a  a t 

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

In ta l  c a s o  q u e s t a  s t r a d a ,  u n  t e m p o  m o l t o  p i ù  l a r g a ,  

d o v e v a  d e s c r i v e r  u n a  s v o l t a  v e r s o  e s t  p e r  d i r i g e r s i  a l  

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

o g g i d ì  il P o n t e  in  ferro -

D o p o  l ’i n c r o c i o  c o l l a  V i a  C r o s a ,  il S en teriu m  m e- 
d io lan en se  c o n t i n u a n d o  v e r s o  o v e s t ,  p r o b a b i l m e n t e  p a s 

s a v a  s u l l ’a r e a  r e t r o s t a n t e  a l  n u o v o  O r a t o r io  d e l l a  M a 

d o n n a  d i  S .  F e r m o  s b o c c a n d o  d i  f r o n t e  a l  C i m i t e r o  

v e c c h i o  a n z i  a t t r a v e r s a n d o  q u e l l ’a r e a .

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

d a l  P o r t o n e  e d i r e t t a  a l  P o n t e  in  f e r r o ,  n o n  p o t e v a  e s i 

s t e r e ;  m a  s e  c ’e r a  u n ’u s c i t a  d a  q u e l l a  p a r t e  d e l  L o c u s ,  

d o v e v a  p e r c o r r e r e  a d  u n  d i p r e s s o  l ’a r e a  o v e  p a s s a  t u t 

t o r a  la  s t r a d i c i u o l a  a  m a n c a  d e l l ’O r a t o r i o  s u d d e t t o .  A t t r a 

v e r s a t o  il  T r a v a c c o n e  o  c o l a t o r e  d e l  p a e s e  e  g i r a t o  a  

s u d  d e l l ’a l t u r a  d e l l a  B o l d r i n a  (1 2 ) ,  il  S e n t i e r o  p r e n d e v a  

l a  d i r e z i o n e  d e l l a  s t r a d a  d e l l e  B rio cch e  ( 1 3 ) .

R a s e n t a n d o  il C a m p o  d e lla  B reva  (14 ) ,  s ’i n n e s t a v a  in  

q u e s t ’i n f o s s a t u r a  o g g i d ì  p e r c o r s a  d a l l a  s t r a d a  in  t r i n c e a  

d e l l a  z o n a  c h e  c o n d u c e  a l l e  S a n g u e t t i e r e  p e r c o r r e n d o l a  

in  p a r t e  p e r  r i s a l i r e  q u a s i  s 'u b i to  s u l  t e r r a z z o  p r i m a  d i  

a r r i v a r e  a  q u e l l a  l o c a l i t à  f o r t e m e n t e  p a l u s t r e  a n c h e  

o g g i d ì .

A  p r o p o s i t o  d e l l a  s t r a d a  u s c e n t e  d a l  P o r t o n e ,  c o n t i n u a 

z i o n e  d e l l a  P r o v i n c i a l e  p e r  L o d i ,  a p r o  u n a  p a r e n t e s i .  C o m e  

h o  f a t t o  c e n n o ,  e s s a  n o n  p o t e v a  e s i s t e r e  n è  in  e p o c a  r o m a n a ,  

n è  d u r a n t e  il  d o m i n i o  d e l  B a r b a r o s s a  e  f o r s e  n e p p u r e  

n e l  p e r i o d o  v i s c o n t e o ,  e  c i ò  p e r  r a g i o n i  f i s i c o t o p o i d r o -  

g r a f i c h e .  In fa t t i ,  p e r  f o r m a r s i  u n  c o n c e t t o  in  f a v o r e  d e l l a  

m i a  t e s i ,  b a s t a  o s s e r v a r e  q u e l l ’a m p i a  c o n c a  c h e  s i  e s t e n 

d e  d a l  t e r r a z z o  d e l  C im ite ro  vecch io  a l l a  s a l i t a  d e i  C a 
so n i  e  c h e  v i e n e  b e n  m a r c a t a  s u l l a  d e s t r a  d a  c h i  v a  

v e r s o  il  L a m b r o ,  d a H ’a v v a l l a m e n t o  d e l l a  s t r a d a  p r o 

v i n c i a l e  c h e  d a l l o  s b o c c o  d e l l a  c i r c o n v a l l a z i o n e  s i
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s p i n g e  a l  p o n t e  c o n t i n u a n d o  s u l l a  s p o n d a  s i n i s t r a  n e l  

l a t i f o n d o  V e n e z ia  d a l  p o n t e  f i n o  a l  t e r r a z z o  d e i  C a s o n i .  

D a  q u e s t a  p a r t e  d e l  L a m b r o  la  s t r a d a  a t t u a l e  p e r  L o d i  c o n 

t i n u a  in  r i l i e v o  a t t r a v e r s a n d o  la  d e p r e s s i o n e .  II t e m p o ,  

l e  c i r c o s t a n z e  e  l a  d i m i n u z i o n e  d e l l e  a c q u e  e  f o r s e  a n c h e  

a l tr i  fa t t o r i  h a n n o  a g e v o l a t o  la  b o n i f i c a  ( 1 5 )  d i  

q u e s t a  e s t e s a  p a l u d e  d i  q u a  e  d i  là  d e l  L a m b r o  s i c c h é ,  

u n a  s t r a d a  p o t è  e s s e r e  c o s t r u i t a  a  d e s t r a  s u l l ’e x  f o n d o  

p a l u d o s o  b o n i f i c a t o ,  o r a  d e l l e  G e r e t t e ,  e d  u n  a l t r a  p u r e  

in  r ia l z o ,  p o t è  v a r c a r e  s u l l a  s i n i s t r a  il r e s t o  d e l l ’a c q u i 

t r in o .

C o m e  a t t u a l m e n t e ,  i l  f i u m e  d o v e v a  a n c h e  a l lo r a  fa r e  

l e  s u e  p e r i o d i c h e  a p p a r i z i o n i  c o n  p i ù  v a s t i  e  f r e q u e n t i  

a l l a g a m e n t i  e s s e n d o  in  q u e i  t e m p i  m o l t o  p iù  r i c c o  d i  

a c q u e  d ’o g g i g i o r n o .

V e d i  C a m p i  a d  R u in eta m  L am bri,  a l l a  R u in a ta  o  R o tta ,  
c u i  a c c e n n a  i l  R i c c a r d i  ( o p .  c i t . )  a  p a g .  1 0 5  n e l  t e s t o  

e  n e l l a  n o t a .  A n z i ,  d a t a  la  c o e r e n z a  d i  q u e s t a  l o c a l i t à  

c o l l a  V i g n a z z a  c ’è  d a  r i t e n e r e  c h e  s i  tra tt i  p r e c i s a m e n t e  

d e i  t e r r e n i  in  e s a m e .  ( 1 6 )

C o n c l u d e n d o :  s u  q u e s t a  d i s t e s a  a c q u i t r i n o s a  c h e  

c o s t i t u i v a  l ’e s t r e m i t à  o r i e n t a l e  d i  q u e l l a  g r a n d e  r a c c o l t a  

di  a c q u e  s t a g n a n t i  a  f o n d o  m i o - p l i o c e n i c o  c h e  q u a s i  

s e n z a  i n t e r r u z i o n e  a c c o m p a g n a v a  il L a m b r o  n e l l e  s u e  

r o t te ,  a l l a g a m e n t i  e m i g r a z i o n i  d a  V i m a g a n o  a l  t e r r a z z o  

d e l l a  V i g n a z z a ,  n o n  e r a  p o s s i b i l e  c h e  n e i  t e m p i  a i  q u a l i  

a b b i a m o  a c c e n n a t o  p o t e s s e  p a s s a r e  u n a  s t r a d a .

L ’a r t e r ia  s t r a d a l e  c h e  a l lo r a  (a  c a v a l i e r e  d e l  m i l l e )  

d a l l a  C r o s a  c o n d u c e v a  a  F o ssa d o lto  (B o rg h e tto  L od i-  
g ia n o )  e d  a  L o d i ,  d o v e v a  n e c e s s a r i a m e n t e  s v o l g e r s i  p iù  

a d  o r i e n t e  d e l l a  p r o v i n c i a l e  e  c i o è  d e l l o  s t e s s o  p e r c o r s o  

d e l l ’o d i e r n a  c h e ,  p a r t e n d o  d a i  C a s o n i  t o c c a  le  T r e  

R u o t e ,  P a n i s a c c o  c o s t e g g i a n d o  in  p a r t e  i l  t e r r a z z o  s in i -  

n i s t r o  d e l  S i l l a r o  c o n  s b o c c o  a l  c e n t r o  d e l l a  v i a  p r i n c i 

p a l e  d i  B o r g h e t t o ,  p a r a l l e l a m e n t e  a l l a  R o g g i a  M u s s i n o .

E s i s t e  a n c o r a  u n a  s t r a d i c i u o l a  c a m p e s t r e  r ia l z a t a  c h e  

p a s s a  a  o v e s t  d e l  c a s c i n a l e  B a s s a n i n a  c o l l a  t e s t a t a  d i  

s u d  in  d i r e z i o n e  d e l l a  e x  C à  d e i  B a c c h i n .  D e v e  e s s a  

r a p p r e s e n t a r e  il  r e l i t t o  d i  u n  t r o n c o  d e l l ’a n t i c a  s t r a d a  in
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c o r r i s p o n d e n z a  c o l  P o r t o  o  P o n t e  d i  M o m b r i o n e  e  p o i  

d i  S .  C o l o m b a n o  c o n g i u n g e n t e s i  a  q u e l l a  d e l l e  T r e  r u o t e  

s u a c c e n n a t a .
In c o r r i s p o n d e n z a  a l la  t e s t a t a  m e r i d i o n a l e  d i  d e t t a  s t r a 

d a ,  in  t e m p o  d i  m a g r a  s i  s c o r g e v a n o  e  f o r s e  e s i s t o n o  a n c o r a  

s o t t o  la  r iv a  s i n i s t r a ,  n e l l ’a c q u a ,  i p u n t o n i  d i  u n  p o n t e  o  d ’un  

a p p r o d o ,  c e r t a m e n t e  d i  a n t i c a  d a t a ,  c u i  d o v e v a  fa r  c a p o  u n a  

s t r a d a .  In fa t t i ,  s e  n o i  v e n e n d o  d a  B o r g h e t t o  a i  C a s o n i ,  p e r  

la  r o t a b i l e  c h e  c o s t e g g i a  il  S i l l a r o ,  n o n  s v o l t i a m o  a l la  n u o v a  

C h i e s e t t a  p e r  la  p r o v i n c i a l e ,  m a  p r o s e g u i a m o  d i r e t t a m e n t e  

n e g l i  o r t i c e l l i  v e r s o  s u d ,  c i  t r o v e r e m o  d i  f r o n t e  o  q u a s i ,  

a l la  c i t a t a  s t r a d i c c i u o l a  in  r i l i e v o ,  m u t i l a t a  p e r ò ,  d a g l i  or t i  

a l la  t e s t a t a  c h e  f i n i s c e  a l l ’i n c r o c i o  d i  e s s a  c o l l a  s t r a d a  

di  C à  d e ’ M a z z i .  L e  m o d i f i c a z i o n i  s t r a d a l i ,  s o t t o  p a 

r e c c h i  a s p e t t i ,  s i  p o s s o n o  p a r a g o n a r e  a  q u e l l e  i d r o g r a 

f i c h e  e  la  c o n s t a t a z i o n e  d i  e s s e  è s e m p r e  r e l a t i v a m e n t e  

a p p r e z z a t a  p e r c h è  s ia t j io  a b i t u a t i  a  g i u d i c a r e  c o l  s e 

c o l o - m e t r o .  D o p o  u n  p a i o  d i  g e n e r a z i o n i ,  s e  la  c r o n a c a

o  la  s t o r i a  n o n  s ’i n c a r i c a n o  d i  r e g i s t r a r e  q u e s t o ,  o  q u e l  

c a m b i a m e n t o ,  a c c e t t i a m o  c o m e  e s i s t i t o  q u a n t o  t r o v i a m o  

a l  n o s t r o  a p p a r i r e  s u l l a  te r r a  e ,  d e l l e  e v o l u z i o n i  p i ù  o  

m e n o  r e c e n t i  a v v e n u t e ,  n o n  c i  c u r i a m o  a f f a t t o .  B a s a n 

d o c i  s u  u n  t a l e  s i s t e m a ,  d a l l a  g e n e r a l i t à  s u p e r f i c i a l 

m e n t e  s e g u i t o ,  n o n  p o s s i a m o  p e r s u a d e r c i  s e  n o n  d a v a n t i  

a d o c u m e n t a z i o n i  s t o r i c h e ,  c h e  q u e s t o  o  q u e l  m u t a m e n t o  

t o p o g r a f i c o  o  i d r o g r a f i c o ,  a n c h e  m i n i m o ,  d e l l ’a m b i e n t e  

c h e  c i  c i r c o n d a ,  p o s s a  e s s e r s i  v e r i f i c a t o .  D a  c i ò ,  le  c o n 

f u s i o n i ,  l e  d i s s e r t a z i o n i ,  le  p o l e m i c h e  fra  i d i v e r s i  s t o 

r ic i  s u  a v v e n i m e n t i  v e r i f i c a t i s i  in  c e r t e  l o c a l i t à  c h e ,  c o l  

t e m p o ,  s c o n v o l t e  d a  c a m b i a m e n t i  i d r o g r a f i c i  o  d a l l a  

m a n o  d e l l ’u o m o ,  m u t a r o n o  c o s ì  r a d i c a l m e n t e  l ’a s p e t t o  

d e l l a  r e g i o n e  c o n s i d e r a t a  e d e s c r i t t a  d a  p r e c e d e n t i  s c r i t 

to r i ,  s ì  d a  r e n d e r e  p .  e s .  i m p o s s i b i l i  o d  i l l o g i c h e  c e r t e  

m o s s e  s t r a t e g i c h e  o  p a s s a g g i  d i  t r u p p e  a t t r a v e r s o  a  

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

e s s i  p o s t u m i  s t o r i o g r a f i  n o n  t r o v a n o  p i ù  n e l l e  l o c a l i t à  

a c c e n n a t e  o  m i n u t a m e n t e  d e s c r i t t e  in  a n t i c h i  d o c u m e n t i .

C h i u d o  la  l u n g a  m a  p u r  i n d i s p e n s a b i l e  p a r e n t e s i  

r i p r e n d e n d o  il p e r c o r s o  d e l  S e n t e r i u m  m e d i o l a n e n s e  i n 

t e r r o t t o  s u l  t e r r a z z o  d e l l a  B o v e r a  (17) .
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Q u e s t a  a n t i c a  s t r a d a ,  s e g u e n d o  la  t o r t u o s i t à  d e l  t e r 

r a z z o  l a m b r a n o ,  e  n o n  d i  r a d o  l a m b e n d o  le  p a l u d i  s o t 

t o s t a n t i ,  d a l  t e r r i t o r io  d i  S .  C o l o m b a n o ,  a r r i v a t a  in  q u e l  

d i  G r a f f i g n a n a ,  e  p r e c i s a m e n t e  s u l  l a t i f o n d o  P o r c h i r o l a ,  

( P u r c a r i a  d e g l i  S t a t u t i  d i  S .  C o l o m b a n o  e  s u o  v i c a r i a t o  d e l  

1 3 7 4 )  c o s t e g g i a v a  l ’a t t u a l e  c a m p o  G r o n d a i a  ( v e d i  g r a f i c o )  

d e g r a d a n t e  v e r s o  il  f i u m e ,  r a s e n t a n d o  o d  a t t r a v e r s a n d o  

q u e l l ’a r e a  o r a  d i s t i n t a  in  m a p p a  n u o v a  c o l  n o m e  di  

C a m p o  S .  S a l v a t o r e  e  C a m p o  S .  S a l v a t o r e l l o .  D i  q u i ,  

p r o s e g u e n d o  p e r  G r a f f i g n a n a  a  m o n t e  d e g l i  a t t u a l i  V i -  

g n o l o ,  D o s s i n o  e  S a l v a t o r e l l o  ( v e d i  g r a f i c o ) ,  p o s t i  a  

s u d - o v e s t  d e g l i  a n c o r a  e s i s t e n t i  b o s c h e t t i  a c q u i t r i n o s i ,  

i l  S e n t e r i u m  c o n  m o l t a  p r o b a b i l i t à  s b o c c a v a  c o m e  h o  

m e g l i o  p r e c i s a t o  a v a n t i ,  d o v e  a t t u a l m e n t e  la  s t r a d a  p r o 

v i n c i a l e  d e s c r i v e  u n a  c u r v a  c o l l ’a r c o  r i v o l t o  a d  o r i e n t e  

e d  i n i z i a  i l  r e t t i l i n e o  c h e  p o r t a  a  G r a f f i g n a n a .

N e l  s u o  p e r c o r s o  S .  C o l o m b a n o ,  G r a f f i g n a n a ,  i l  S e n 

t e r i u m ,  c o m e  c i  fu  t r a m a n d a t o ,  d o v e v a  n e c e s s a r i a m e n t e  

t o c c a r e  l ’O s p i z i o  d i  S .  S a l v a t o r e  o  d e i  P e l l e g r i n i  c h e  

s o r g e v a  c o n  t u t t e  l e  s u e  d i p e n d e n z e  s u i  C a m p i  d e l l a  

a t t u a l e  C a s c i n a  P o r c h i r o l a ,  a n z i  d i  r l m p e t t o  a l la  

s t e s s a  n e l l a  m a p p a  n u o v a  a n c o r a  c h i a m a t i  d i  S .  S a l v a 

t o r e  e  S a l v a t o r e l l o ,  d e l  C h i e s u o l o  o  C h i e s o l o n e ,  ( 1 8 )  in  

m e m o r i a  d e l  s u a c c e n n a t o  O s p e d a l e  ( v e d i  R i c c a r d i  O p .  

c i t . )  d e d i c a t o  a  S .  S a l v a t o r e  e  d e l l a  s u a  C h i e s a  o  C a p 

p e l l a  a n n e s s a  (1 9 ) .

D o p o  l ’O s p i z i o ,  s e g u e n d o  u n  p e r c o r s o  q u a s i  p a r a l 
l e l o  a l l ’a t t u a l e  s t r a d a  p r o v i n c i a l e ,  il  S e n t i e r o  d o v e v a  

c o n t i n u a r e  p e r  c i r c a  3 0 0  m e tr i  in  l i n e a  r e t ta  s u l l ’a r e a  

a n t i s t a n t e  a l l ’o d i e r n o  C im ite ro  d i  G ra ff ig n a n a  a n d a n d o  

a d  a t t r a v e r s a r e  il  L o cu s d i  G a ifa n ia n a  ( 2 0 )  ( v o c a b o l o  c h e  

r i v e l a  l ’o r i g i n e  l o n g o b a r d o  r o m a n a )  c h e  d o v e v a  o c c u p a r e  

u n a  p o s i z i o n e  u n  p ò  p i ù  a d  o r i e n t e  d e l l ’a t t u a l e ,  c i o è  p i ù  

v i c i n a  a l  C a stru m  c h e  d a l l ’a l t o  d e l  t e r r a z z o  g u a r d a v a  

V igaro lo  ( 2 1 ) .

N e l l e  v i c i n a n z e  d e l l a  C h i e s a  a t t u a l e  ( c h e  s e c o n d o  

l ’A g n e l l i  d a t e r e b b e  d e l  s e c o l o  X I I )  e  p r o b a b i l m e n t e  d a 

v a n t i  a l  C a s t r u m ,  il  S e n t e r i u m  s i  b i f o r c a v a .  U n  r a m o  

d i s c e n d e v a  d a l  t e r r a z z o  n e H ’a v v a l l a m e n t o  l a m b r a n o  e
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p a s s a n d o  s o p r a  il f i u m e  d i r i g e v a s i  v e r s o  V i g a r o l o  (V a i-  

g a i r o l u m ;  ( d o n a z i o n e  d i  A r i b e r t o  -  A n n o  1 0 3 4  -  o  V i c u s  

A i r o l i )  e  F o s s a d o l t o  d o v e  s ’i n c o n t r a v a  c o n  la  s t r a d a  L o d i -  

v e c c h i o - P a v i a ;  l ’a l t r o  v o l g e n d o  v e r s o  o c c i d e n t e ,  c o n t i n u a v a  

p e r  f o r s e  u n  c e n t i n a i o  d i  m e tr i  f in  d o v e  a l l ’i n c i r c a  la  

t r a v e r s a  p r o v i n c i a l e  s ’i n c o n t r a  c o l l a  s t r a d a  c h e  s a l e  i l  

c o l l e .

In q u e s t o  p u n t o  f o r m a v a  u n  a l t r o  n o d o  o  b i f o r c a 

z i o n e  d a l  q u a l e  s i  s t a c c a v a n o  a l tr i  d u e  r a m i .  U n o  e r a  

c o s t i t u i t o  d a l l a  « S t r a t a  l e v a t a  q u a  i t u r  P a p i a m  », la  

q u a l e  p r o c e d e v a  d i r e t t a m e n t e  in s a l i t a ,  d i  c e r t o  s u l l a  

s t r a d a  d e i  Z e r b i  e  d e i  R o n c h i  ( 2 2 )  c h ’è  a n c o r a  l ’a t t u a l e  

c h e  p o r t a  a l l o  S t a b i l i m e n t o  i d r o p i n i c o  d i  M i r a d o l o .

D e t t a  s t r a d a  g i u n t a  a l  c u l m i n e  d e l  c o l l e ,  d i s c e n d e v a  

p e r  il  v e r s a n t e  m e r i d i o n a l e  i n c o n t r a n d o s i  c o n  q u e l l a  di  

M i r a d o l o - M o n t e l e o n e  (A .  R i c c a r d i  o p .  c i t .  n o t a  a p a g .  117)  

e  p r o s e g u e n d o  p e r  I n v e r n o ,  C a s t e l l o ,  C o p i a n o ,  V i g o l f o ,  

A l b u z z a n o  e c c . ,  a r r i v a v a  a  P a v i a .

L ’a l t r o  r a m o  c o s t i t u i v a  la  c o n t i n u a z i o n e  d i r e t t a  d e l  

S en teriu m  M ed io la n en se . C o n  u n a  s v o l t a  a  d e s t r a  p r e 

s e g u i v a  a  n o r d  d i  Q r a f f i g n a n a  ( c o m e  fa  a t t u a l m e n t e  la  

p r o v i n c i a l e , )  p e r  c i r c a  2 0 0  m e tr i ,  e ,  m e n t r e  q u e s t a  p r o 

c e d e  c o n  l a r g o  g o m i t o  in  d i r e z i o n e  o c c i d e n t a l e ,  l ’a n t i c a  

c o n t i n u a v a  a  t r a m o n t a n a  e d  in  l i n e a  p e r p e n d i c o l a r e  al  

p a e s e  d i r i g e n d o s i  v e r s o  i l  L a m b r o .  S ’i n s i n u a v a ,  q u i n d i  

a l l ’i n i z i o  s u l l ’a r e a  p o s t a  fra  i d u e  g r u p p i  di c a s e  d i  r e 

c e n t e  c o s t r u z i o n e ,  s i t i  l u n g o  la  p r o v i n c i a l e  c h e  s i  d i r i g e  

v e r s o  S .  A n g e l o ,  a r r i v a n d o  in  l i n e a  r e t ta  f in  q u a s i  a l  

f i u m e .

D o p o  q u a l c h e  s v o l t a  r a s e n t a v a  il  f i a n c o  s i n i s t r o  d e l  

C a s c i n a l e  di V i m a g a n o  ( 2 3 )  e  d i  q u i ,  s p o s t a n d o s i  in  d i r e 

z i o n e  d e l l ’a t t u a l e  s t r a d a  p r o v i n c i a l e ,  ( 2 4 )  a t t r a v e r s a v a  la  

s e d e  d a  q u e s t a  o r a  o c c u p a t a ,  i n s i n u a n d o s i  p e r  c i r c a  

u n  c e n t i n a i o  d i  m e tr i  v e r s o  la  C a s c i n a  A c c u s e .  ( 2 5 )  V o l 

t a v a  q u i n d i  p o r t a n d o s i  p a r a l l e l a m e n t e  a l l ’a t t u a l e  p e r  

s b o c c a r e  p r e s s a p o c o  n e l  p u n t o  o v e  q u e s t a  d e s c r i v e  la  

p e n u l t i m a  c u r v a  p r i m a  d i  a r r i v a r e  a  S. A n g e l o .  D o v e v a  

q u i n d i  r a s e n t a r e  o  p a s s a r e  s u i  t e r r e n i  d e l l ’o d i e r n a  C a 

s c i n a  S .  M a r t i n a  c o n t i n u a n d o  s u l  l im i t e  d e l  t e r r a z z o
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l u n g o  il  L a m b r o  a  n o r d ,  d i  S . A n g e l o  a l l ’i n c i r c a  s u  

p a r t e  d e l l ’a r e a  a t t u a l m e n t e  o c c u p a t a  d a l l a  s t r a d a  d i  C ir -  

c o n v a l a z i o n e  in  v i c i n a n z a  d e l l a  C h i e s e t t a .

A l l o r a  l ’a t t u a l e  S .  A n g e l o  d o v e v a  e s s e r e  r a p p r e s e n 

t a t o  d a  p i c c o l i  a g g l o m e r a m e n t i  d i  t u g u r i  p o s t i  l u n g o  il 

t e r r a z z o  d e l  L a m b r o  e  l ’a c c e s s o  a l  L o c u s  n o n  e r a  d a l l a  

p a r t e  a  c u i  a t t u a l m e n t e  s i  a c c e d e .

Il d i s t a c c o  d e l  S en teriu m  d a  V i c u s  M a c o n i s ,  q u i n d i  

d a l  L a m b r o ,  c o n  d i r e z i o n e  v e r s o  o v e s t  e r a  c e r t a m e n t e  

a v v e n u t o  p e r  e v i t a r e  l e  e s t e s e  p a l u d i  l a m b r a n e  e  le  

f o l t e  b o s c a g l i e  e s i s t e n t i  n e i  d i n t o r n i  d i  V i m a g a n o  a  d e s t r a  

e  s i n i s t r a  d e l  f i u m e .  T a l i  p a l u d i  d i  d e s t r a ,  p a r e c c h i  s e c o l i  

d o p o  i l  M i l l e ,  f u r o n o  b o n i f i c a t e  d a i  C e r t o s i n i ,  c o m e  h o  

a c c e n n a t o  in  u n a  p r e c e d e n t e  n o t a ,  e  q u e l l e  d i  s i n i s t r a  

d a g l i  O l i v e t a n i  d i  V i l l a n o v a  S i l l a r o .

Virginio Caccia
Maggio 1941 X IX  

(Continua)
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Il Culto di S. Colombano 
in Italia

(Continuazione vedi N . precedente)

ARC H ID IO C ESI DI M IL A N O

M I L A N O

Le prime origini -

A Milano è certo il passaggio e anche la dimora 
di S. Colombano durante le sue agitate peregrinazioni.

Ciò risulta dalla sua vita scritta dal monaco Giona, 
segretario di S. Attala, che fu il prezioso informatore 
d ell’agiografo stesso. Infatti Giona scrive : dum  ille  
(Colum banus) poenes M ediolanum  urbem m oraretur et 
hereseorum fraudes, id  est arianae perfid iae scriptura- 
rum  cauterio discerpi et desecari vellet, contra quos 
etiam  libellum  fiorenti scientia  edidit.... Inoltre il Krusch, 
recente agiografo del Santo, opina che questi abbia 
scritto a Milano anche la lettera al Papa di allora Bo
nifacio IV  tra l ’anno 612 e il 613 per la spinosa qui- 
stione dei Tre Capitoli. In fine da Milano è datata la 
famosa donazione di Bobbio fatta da re Agidulfo a San 
Colombano per l ’erezione del celeberrim o monastero. 
Come si capisce dall’assiem e il Santo non fu a Milano 
soltanto di passaggio ma vi dimorò alquanto.

L’eresia ariana in Lombardia era già stata com
battuta e vinta da S. Ambrogio, da S. Bassiano e da 
altri santi vescovi nel secolo IV. Ma siccom e gli im
peratori del tempo avevan mandati in esilio  molti ere
tici ostinati, questi avevano propagato l ’arianesimo fra
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i barbari, ove si trovavano esiliati. Con le invasioni 
dei barbari, goti e longobardi, l ’arianesim o ritornò a 
infestare le  contrade d’Italia. Per giunta il nuovo pe
ricolo ariano aggravava la situazione già critica per la 
com plicata questione dei Tre Capitoli, che aveva pro
dotto uno scisma.

Ecco spiegata l ’azione di S. Colombano contro gli 
ariani a Milano, in Lombardia; e presso il Papa, circa 
i Tre Capitoli.

Di solito n e ll’agiografia a spiegazione del fatto 
del culto si cerca di trovare un addentellato fra il pas
saggio d’un santo e il sorgere e lo svilupparsi della  
sua divozione. Anche a Milano ove certam ente S. Co
lombano dimorò, e lasciò traccie del suo zelo di fronte 
agli ariani, si vorrebbe vedere qualche traccia del suo 
culto. Invece, almeno per la città, non si trova nulla. 
Si trovano però per la diocesi ; ma in condizioni tali 
da non trovare spiegazioni col passaggio del Santo.

Goffredo da Busserò

Buone notizie del cui culto di S. Colombano nel- 
l ’arohidiocesi m ilanese si trovano nel L iber notitiae  
Sanctorum  M ediolani di Goffredo da Busserò « edi
zione curata da M. Magistretti e Ugo Manneret de Vil- 
lard» Milano, 1917. I l prete Goffredo da Busserò nac
que nel 1220 e morì a 68 anni. Quindi il suo lavoro
10 scrisse presum ibilm ente verso la  fine del secolo X III.
11 libro è composto in modo che prima si elencano 
le chiese ove i santi sono venerati; poi in un secondo 
capitolo si da la vita e passione del santo che è com
posta come le lezioni del breviario.

Goffredo da Busserò (a pag. 85, lettera B. n 98) 
elenca quattro luoghi m ilanesi in cui S. Colombano 
era venerato nel medio evo.

1. De sancto Columbano est ecclesia in  berenio in  
plebe ariuon. La parola berenio va interpretata per la 
località di B lenio ; e la plebe ariuon va intesa per 
quella di Olivone. Si tratta di località  delle Tre Y alli
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già d ell’archidiocesi m ilanese ed ora della diocesi di 
Lugano nel Canton Ticino della Svizzera Italiana.

2. In  plebe briuiuo est ecclesia S. Columbani in  mo
n a s te r i .  Qui si tratta della Chiesa di Ariate già mo
nastero, come si dirà più avanti e ora parrocchia del
l ’archidiocesi m ilanese, nella plebe di Brivio.

3. In  plebe bribia loco cardan a ecclesia sancii co
lum bani. Oggi la plebania di Brebbia fu portata a 
Besozzo; e Cardana è parrocchia della nuova pieve.

4. In  u a u ri ecclesia sanati columbani. È S. Colom
bano di Vaprio d’Adda.

N ella  seconda parte (pag. 95, lettera B, n. 99) do
vremmo trovare un breve compendiò della vita di 
S. Colombano. Ma si capisce che a Goffredo da Bus
serò mancavano notizie della vita e dei m iracoli del 
Santo. Vi supplisce mettendo al loro posto l ’epistola  
del Comune degli Apostoli che è uguale nel Missale 
romano e n e ll’ambrosiano : Benedictio D om ini super 
caput iusti.... fino a Dom inus Deus n ostev  Le cause 
di questa deficenza possono essere varie ; e fra esse, 
siccom e siamo alla fine secolo X III, vi potrebbe essere 
anche il decadimento del culto di S. Colombano.

Da rilevare è la data della festa del Santo, che 
Goffredo da Busserò m ette al 21 novembre. Non vi è 
dubbio che si tratti di S. Colombano abate di Bobbio ;
lo prova la  data della festa, e il fatto che a Yaprio, a 
Olivone e ad Ariate si venera tuttora il santo monaco 
irlandese.

A lla  Biblioteca Ambrosiana

Vi è inoltre a Milano una grande istituzione che 
si avvantaggiò dei prodotti letterari del Convento di 
Bobbio, e quindi indirettam ente d ell’opera di S. Co
lombano: la B iblioteca Ambrosiana. Tutti sanno che 
essa raccoglie preziosi cim eli della distrutta B iblioteca  
di Bobbio tenuti in gran conto dagli studiosi. Come è 
notorio che della miseranda fine della B iblioteca del 
monastero bobbiese a ll’epoca napoleonica scrisse il dot
tore dellA m brosiana A chille Ratti, poi Papa Pio XI.
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La via "S . Colombano „

Al nome del Santo la città di Milano dedicò una 
delle sue innum erevoli vie. È la “ Via S. Colombano „ 
situata in fondo a via Lodovico il Moro, a sinistra verso 
via Buccinasco. Posta Corsico: C. T icinese: Z. T icinese  
Tram 19-21. Vedi L. Patuzzi - Indicatore della Città 
autorizzato dal Comune di Milano pag. 278 - anno 1940.

A R L A T E

Parrocchia - abitanti: 304. Archidiocesi di Milano. 
Frazione del Comune di Olgiate Calco - Provincia di 
Como. Patroni: Ss. Gottardo e Colombano.

Le origini

Le origini del culto di S. Colombano in Ariate 
sono molto oscure, la prima notizia si à da Golfredo 
da Busserò che dice: In  plebe briuio est ecclesia sancti 
columbani in  monasterio. Da questo si vede che il 
culto del santo aveva la sua sede nella chiesa del mo
nastero; ed ivi con tutta probabilità ebbe anche le sue 
origini.

Documenti delle Visite Pastorali

Di quale monastero si tratti lo si vede nei docu
menti delle V isite Pastorali: è il monastero fem m inile  
di S. Maria Annunziata di Milano. A prima vista  
dunque la  chiesa dei Ss. Gottardo e Colombano appare 
come una dipendenza di un monastero di Milano. Ma 
approfondendo le risultanze si arriva a stabilire che 
proprio ad Ariate presso la chiesa in discorso esistette  
un monastero fem m inile. Anzitutto lo dicono le pa
role laconiche ma studiate di Goffredo da Busserò: 
ecclesia sancti columbani in  monasterio. E la conferma 
si trova in una controversia fra le monache di S. Maria 
Annunziata e la curia arcivescovile di Milano annessa  
alle V isite pastorali. Le monache, esenti dalla giuris
dizione e dalla V isita arcivescovile nella  casa di Milano,
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pretendevano l ’esenzione anche per la chiesa dipen
dente di Ariate.

Tra le motivazioni del ricorso adducono il fatto 
non contestato che in antico la  dipendenza di Ariate 
era un vero e proprio monastero, e che la chiesa ser
viva alle monache per la recita corale del divino uf
ficio. Tralascio tutto il resto della controversia che 
fu decisa in favore della Curia da un tribunale eccle
siastico presieduto dal Vescovo di Lodi di quel tempo. 
Ma qui risulta già abbastanza per stabilire che ad 
Ariate presso la  chiesa dei Ss. Gottardo e Colombano 
ci fù un antico monastero dal quale venne il culto 
del santo irlandese.

Un secondo rilievo da fare è il seguente: La chiesa  
à due santi titolari. S. Gottardo e S. Colombano ; av
venne che il primo rimase in piena luce, e il secondo 
un pò alla vòlta passò n ell’ombra. Ma non fu  sempre 
così. Intanto Goffredo da Busserò parla solo di S. Co
lombano e non di S. Gottardo; e nei documenti delle 
V isite si mette soltanto S. Colombano, o prevalente
mente si mette prima Sì Colombano e poi S. Gottardo, 
in fino alle volte si mette anche solo S. Gottardo.

Piccole notizie

N ella V isita del 1754 fatta dal Cardinal Pozzobonelli 
sono date le misure della chiesa di Ariate: lunghezza 
braccia 23, larghezza 19, altezza in proporzione. N elle \  
visite eseguite dal 1568 al 1681 si trova annesso un 
elenco delle reliquie conservate nella chiesa di Ariate; 
fra le quali c ’è anche la reliquia di S. Colombano. 
Non si può riscontrare se in antico vi fosse qualche 
im m agine del santo, ma è da presum ere che ci fosse, 
trattandosi del compatrono. Attualm ente la  si trova 
eseguita a fresco nel recente abbellim ento della chiesa; 
fu tratta dal modello diffuso nel X III centenario del 
santo taumaturgo.

Documenti antichi?

N ell’Airchivio di Stato di Milano per S. Colombano
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di Ariate si conservano tre antiche pergam ene. Si tro
vano nella Cartella n. 125, Fondo 59; riguardano gli 
anni che vanno dal 1340 al 1361. Purtroppo non fu 
possibile esam inarle. Per causa della guerra furono 
ritirate in posti di sicurezza.

C A R D A N A

Parrocchia -  Abitanti: 537 -  Frazione del Comune 
di Besozzo. P ieve di Besozzo (già di Brebbia) n e ll’Ar- 
chidiocesi di Milano. Provincia di Yarese.

Le origini

D alle note di V isita  Pastorale del cardinale arci
vescovo di Milano I. Schuster, pubblicate col titolo di 
Odoporicon 1939 dalla S. T. E. M. - Milano (Y. p. 145), 
risultano notizie utili per illustrare le origini del culto 
di S. Colombano Abate nel luogo di Cardana.

Va prem esso che in quel luogo vi fu una anti
chissim a istituzione m onastica; il priorato o Abbazia 
denominato dei santi Alessandro e Tiburzio.

Si ha l ’im pressione che trattasi di fondazione mo
nastica assai antica, quando cioè in Lombardia il culto 
verso il Taumaturgo Abbate di Bobbio e verso S. Mar
tino, l ’Apostolo della vita monastica, era assai sentito 
e popolare.

Anche la  dedicazione della chiesa abbaziale al mar
tire romano S. Tiburzio, si fa risalire a ll’alto Medio 
Evo, quando parte del suo corpo venne trasferita da 
Roma all’Abbazia di Fruttuaria nel Piem onte. Quest’ul- 
tima notizia tram andataci perfino da Goffredo da B us
serò : S. Tiburtius... nunc iacet in  M onasterium  Fructua- 
riae, può fornirci forse la chiave per aprire e svelare 
l ’enigm a storico che avvolge la  nostra Abbazia. Sembra 
infatti che codesta ricchissim a abbazia del Canavese, 
fondata da re Arduino ( f  1015), abbia allargato le sue 
propaggini anche attorno al lago di Varese; così che, 
a dire degli storici, le abbazie di S. M ichele di Vol- 
torre, di Luvinate, di Barasso e di S. Gerolamo di
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Ganna, originariam ente, dipendevano dall’abbazia di 
Fruttuaria.

Quand’è cosi, è assai probabile che anche l ’abbazia 
di Besozzo, o meglio, di Cardana, abbia preso il suo 
titolo dal Santo Martire, il cui corpo era infatti custo
dito e venerato n ell’Abbazia Madre, presso la quale 
anche re Arduino aveva pietosam ente chiuso i suoi 
giorni.

I l cenobio aveva redditi am plissim i giacché quasi 
tutto il territorio dei dintorni apparteneva al monastero. 
E quei possessi situati in colline erano tutti piantati 
a viti e producevano ottimo e abbondante vino.

Prime Visite Pastorali

A Cardana si trovano in quel tempo due chiese di
pendenti dall’abbazia: una di S, Colombano abate di 
Bobbio, e l ’altra di S. Martino. Quest’ultim a da S. Carlo 
Borromeo fu staccata da Brebbia ed eretta in parroc
chia; così che esiste  tuttora. La prima invece non 
esiste più, ma è nota la sua fine. É forse qui il caso 
di fare un rilievo, sia pure sempre nel campo delle  
ipotesi. Se l ’abbazia di S. Fruttuoso nel Piem onte 
venne fondata da Arduino morto nel nel 1015, ed ebbe 
da lui o da altri in  dotazione molti beni nei dintorni 
del luogo di Varese, fra i quali anche Cardana con la  
chiesa di S. Martino e di S. Colombano, non è fuori 
di luogo il dubbio che questa abbia avuto le sue ori
gini prima d ell’abbazia di S. Fruttuoso. I l culto di 
S. Colombano ebbe il suo fiore n e ll’epoca longobarda. 
Non è quindi improbabile che l ’abbazia di S. Fruttuoso 
sia subentrata nel possesso a qualche monastero pre
cedente, e che vi abbia trovata la chiesa già funzio
nata, come istituzione m onastica di una certa impor
tanza. Infatti nei docum enti della V isita del Cardinal
F. Borromeo del 1596 si dice della chiesa di S. Co
lombano di Cardana : « Est tota discooperta praeter te- 
studine in capite navis; quae testudo est magna sed  
tota corrosa cum duabus fen estre llis», Se l ’abside era 
grande, la  chiesa doveva essere vasta in proporzione;
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ed è da presumere che vi fosse unita una istituzione 
monastica importante. In oltre la chiesa in rovina fa 
pensare che la  costruzione di essa risalga molto in
dietro nel tempo, cioè a quando il culto di S. Colom
bano in Lombardia era assai sentito e molto popolare, 
e precisam ente all’epoca longobarda.

Decadenza e fine

La fine dell’abbazia e della chiesa di S. Colom
bano a Cardana è da assegnare all’epoca di S. Carlo 
Borromeo.

Questi infatti attribuì i beni dell’abbazia al Sem i
nario arcivescovile di Milano. Ecco come è esposto il 
fatto nelle note sopra citate.

A Cardana, egli (S. Carlo) aveva ritrovato pres
soché deserta l ’Abbazia o il Priorato denominato dei 
Santi Alessandro e Triburzio. Quel luogo tuttavia 
aveva dei redditi am plissim i, giacché quasi tutte le 
cam pagne a ll’intorno appartenevano al monastero. Quelle 
colline tutte piantate a viti, producevano inoltre ottimo 
ed abbondante vino. Non ci volle di più, perchè S. Carlo, 
munito, com ’era, di larghissim e facoltà pontificie, piut
tosto che mandare alla malora tanto ben di Dio, an
nettesse l ’abbazia al Sem inario di Milano. Ne provò 
così un sollievo l ’intera diocesi, giacché in grazia di 
tutte quelle nuove entrate, S. Carlo potè dim inuire a 
tutto il suo clero porzione d ell’annua tassa prescritta  
per mantenere il Seminario.

I l secondo provvedimento di S. Carlo riguarda di
rettamente la chiesa di S. Colombano di Cardana.

Lo svolgim ento dei fatti si vede bene nelle V isite  
del Card. Federico Borromeo e nei documenti annessi.

« Alla terra di Cardana, P ieve di Besozzo, si ri
trova una chiesa di S. Colombano dirupata che la 
fe lice memoria del B. Carlo Borromeo nella  V isita  
ordinò che si vendesse il sitto (?) et materia di detta 
chiesa eccetto la testitudine et che si applicasse il 
prezzo alla fabbrica della chiesa parrocchiale di S. Mar
tino ».

t
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Il documento prosegue esponendo che si è presen
tato un solo compratore, che si dice pronto a sbor
sare quanto sarà stimato da periti il detto materiale. 
Non essendosi presentati altri, si chiede di poter trat
tare con l ’ offerente. I l ricavo, secondo l ’ordine di 
S. Carlo, daveya essere usato per la  fabbrica della  
chiesa di S. Martino di Cardana eretta in parroc
chiale. L’abside rimasta, quale moncone della chiesa  
di S. Colombano, doveva esser chiusa da cancelli 
di legno per impedire l ’ingresso alle bestie. Così la 
chiesa di S. Colombano da allora rimase una cap
pella cam pestre, che invitava alla preghiera e ricordava 
lontane glorie m onastiche sbiadite e logorate dal tempo, 
ma non ancora del tatto disperse.

Oltre a questo rimase poi anche una realtà umana 
e civ ile; cioè la  coltivazione della vite ad ammantar di 
pampini i colli circostanti e ad allietare col vino le 
m ense rurali e cittadine.

Dove passò S. Colombano, o dove furono i suoi 
monaci, si trova anche la  vite; non soltanto a Bobbio, 
a S. Colombauo al Lambro e in Toscana, ma in pa
recchi altri luoghi del Piem onte e del Veneto.

O L I V O N E

Olivone (Olivonum, ariuon, Biolum ) è comune del 
Canton Ticino (Svizzera) -  parrocchia della diocesi 
di Lugano nella pieve di Biasca, in Val B lenio. Le 
così dette Tre V alli, Leventina, Blenio e Riviera, ap
partennero alla diocesi di Milano fino al 1886; in quel
l ’anno fu erretta la diocesi di Lugano e le Tre V alli 
furono distaccate da Milano e aggregate a Lugano.

La chiesa parrocchiale di Olivone è dedicata a 
S. Martino, e conta parecchie frazioni con l ’Oratorio ; 
fra di esse vi è Scona (detta anche Ascona in carte 
antiche) con abitanti 1121, e con una chiesetta dedicata 
a S. Colombano Abate.

O rigini del culto

La tradizione afferma che la chiesa di Scona fu
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costruita e dedicata a S. Colombano in perpetuo ri
cordo del suo passaggio dal Lucomagno e della sua 
predicazione agli abitanti della vallata. Questo viene  
a derogare al fatto che si verifica in prevalenza negli 
altri luoghi, ove il culto del santo ebbe origine dal 
possesso m onastico. Fornisce inoltre un elem ento per 
stabilire l ’itinerario del monaco irlandese dalla Svizzera 
all’alta Italia.

Il Lucomagno ebbe sempre grande importanza, fin  
dall’epoca romana, e divenne anche maggiore n e ll’alto

* medioevo. Lo varcarono i carolingi, poi Ottone I, En
rico II, il Barbarossa, in fine i francesi e i russi. Ri
sulta chiaro che il Lucomagno fu uno dei grandi passi 
delle Alpi Italo-Svizzere. (Y. D. Viollier, Strade ro
mane della Svizzera - Roma, 1937, Istituto di studi 
romani - Solmi. L ’am m inistrazione del regno italico, 
ecc. in Bollettino della Società pavese di Storia Patria, 
Pavia, 1931.)

Il passaggio di S. Colombano dal Lucomagno, e 
quindi da Scona e da Oiivone, è confermato dal Mon- 
talambert (Yol. II. p. 542), dal Martin (Yita di S. C., 
p. 158 - Foppiani, Bobbio 1923), da E. Maspoli, dal 
Sarinelli e da altri storici svizzeri. Essi narrano che 
S. Colombano da Coira nella  Rezia, risalito il Reno 
fino al Gottardo, lasciò a D issentis il suo discepolo 
Sigiberto, che vi fondò il celebre monastero dedicato 
alla Madonna e durato fino al 1799, quando fu distrutto 
dai francesi. Si ripete così ciò che si era già verifi
cato con S. Gallo, che era rimasto nella  vallata della  
Thur e fondarvi un monastero. Altri asseriscono un 
fatto analogo si sia ripetuto con S. Fridolino, che 
fondò un altro monastero nella  vallata della Linth. 
Tutto questo è bene in armonia con l ’opera prece
dente di S. Colombano, che sul suo passaggio dovunque 
e costantem ente propagò la vita monastica. Ma il fatto 
di D issentis, ove con S. Sigiberto sarebbe rimasto 
anche S. Placido, fa ritenere che S. Colombano sia poi 

i disceso in Italia  per il Lucomagno e attraverso le 
Tre V alli ticinesi.
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Per facilitare l ’orientam ento del lettore conviene  
precisare che il passo del Lucomagno fa parte del 
gruppo Gottardo. Oggi si passa dall’Italia  alla Sviz
zera e viceversa per traforo del Gottardo; n ell’epoca 
romana e m edioevale si passava un pò più a oriente, 
pel passo del Lucomagno.

Ammesso come storico il fatto che S. Colombano 
fu a D issenti» in V al Travetesch, ove lasciò il discepolo 
Sigisberto a fondarvi un convento, il Santo per venire 
in  Italia  deve aver risalita la  Val Madel e fatto il passo 
del Lucomagno; dal quale d iscese per la  Y alle di S. 
Maria, sboccando poi n ella  V al B lenio nel punto ove 
si trova Olivone con la frazione Scona, che conserva 
la tradizione del passaggio del Santo con la chiesa a 
Lui dedicata. L’itinerario di S. Colombano, dalla Sviz
zera all’Italia, lo si può seguire bene su lla  « Carta 
autom obilistica» al 200.000, foglio 1, edita dalla C. T. I. 
nel 1939 a Milano.

Meritano inoltre rilievo le seguenti risultanze lo
cali: In V al Madel nel versante svizzero del passo del 
Lucomagno, si trova una località  denom inata S. Gali, 
il discepolo di S. Colombano. E nelle tre valli vi e- 
rano tre ch iese con annesso ospizio per i pellegrini.

Fu in questo ambiente che sorse la  chiesetta di 
Scona dedicata a S. Colombano per ricordarne il pas
saggio. Essa è certo assai antica, perchè se ne parla 
già in un documento del 1205. E anche Goffredo da 
Busserò, che scrisse nel secolo X III, d ice: De sancto  
columbano est ecclesia in  berennio (Blevio) in  plebe 
ariuon  (Olivone).

Le due cam pane della chiesetta portano la data 
del 1452, e la maggiore à una iscrizione che par ri
cordare il celebre detto di S. Colombano : « Si tollis 
libertatem  tollis dignitatem » (Bollettino Stor. d. Svizzera 
Italiana -  1880-p 202).

Visite Pastorali

Dai docum enti delle V isite Pastorali esistenti nel- 
l ’Archivio della Curia A rcivescovile di Milano, si trova
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conferma del Culto di S. Colombano praticato a Scona.
Le v isite utili sono : nel 1603 del Card. Federico  

Borromeo: nel 1632 del Card. V isconti: nel 1719 del 
card. Odescalchi; nel 1745 del card. Pozzobenelli.

D alle suddette v isite si possono cavare importanti 
notizie. V i si parla infatti della chiesetta di S. Colom
bano, prima parrocchia di Scona e poi unita a Oli- 
vone. R isulta dalle visite che la chiesetta di S. Colom
bano è volta a mezzodì; consta di una sola nave; mi
sura in lunghezza cubiti 16, in larghezza 10, e in  al
tezza 9. Queste m isure furono controllate nei recenti re
stauri terminati nel 1939 e furono trovate corrispon
denti.

In seguito la costruzione fu rim aneggiata; prima 
era volta a mattina, e pare che l ’aitar maggiore fosse  
quello di S. Colombano, poi fu volta a mezzodì ed 
ebbe un’altro aitar maggiore.

L’altare di S. Colombano rimase ancora poggiato 
al muro nella forma prescritta a formare una cappella  
di cubiti 5 di lunghezza per 7 di larghezza con due 
finestre e con i cancelli.

In essa vi era dipinto S. Colombano con altri santi. 
D ell’im m agine del titolare fu  trovata qualche traccia  
nei restauri del 1939. N ell’elenco delle reliquie di 
Olivone, annesso alle carte delle V isite, non si parla 
della reliquia del Santo; si parla invece della sua 
festa, e, benché non sia precisato il giorno, si può ri
tener che fosse il 21 novembre su lla  testim onianza di 
Goffredo da Busserò.

N ell’inventario dei beni, spettanti alla chiesetta di 
S. Colombano, si fa menzione di un campo, che por
tava il nome del santo titolare.

Notizie recenti

La chiesetta di S. Colombano a Scona esiste tut
tora, è aperta al culto e in questi anni fu oggetto di 
accurati ed intelligenti restauri, che ebbero il loro 
com pimento nel 1939. La Rivista Storica T icinese del
1 aprile 1940 pubblica appunto un importante articolo



Il Culto d i S . Colom bano in Ita lia  75

illustrato di B. Ferrazini, nel quale si da resoconto 
dei lavori eseguiti e si riportano, per la parte storica, 
le notizie già da me pubblicate nella « Trebbia » di 
Bobbio del 20 ottobre 1939. D all’articolo risulta che il 
sacerdote addetto alla cura della chiesetta è il prof. 
Don Scapozza. Ai lavori cooperarono il geometra C. Ma
rioni e i pittori Ferrazzini e Perlasca.

Per più ampie notizie vedi la Rivista Storica Ti
cinese sopra precisata. ,

V A P R I O  D’A D D A

Parrocchia della P ieve di Trezzo e della archi- 
diocesi di Milano. Comune della provincia di Milano. 
Abitanti : 4527.

S u ll’Adda fra Yaprio e Canonica vi fu già un 
ponte romano : il Pons Aureoli. Chiamato cosi dal 
nome del generale romano Acilio Aureolo, che vi fu 
sepolto, dopo che fu sconfitto da Claudio II nel 216. 
In seguito la  località per corruzione fu detta Pontirolo  
essa ebbe importanza non com une nelle successive  
epoche della storia.

Una chiesa anteriore al mille?

Le origini del Culto di S. Colombano a Yaprio 
devono essere assai remote ; ne fa testim onianza la 
chiesa sussidiaria dedicata al santo, la quale esiste  
tuttora e merita l ’attenzione più viva. 11 Cantù nella  
Grande Illustrazione del Lom bardo-Yeneto (voi. I,
pag. 499) dice di essa : ___ « a pochi passi dal paese
Yaprio, ti si presenta una chiesa più antica (della 
parrocchiale) intitolata a S. Colombano, forse del se
colo V III, ed una delle preziose antichità che possediamo». 
Intorno a questa chiesa furono pubblicate parecchie 
monografie -  A. K. Porter, Lombard Archetecture, 
London - Oxford, U niversity Press, 1917. Italia  arti
stica, La Brianza, Arti Grafiche, Bergamo -  Provin
cia di Milano collezione La Patria artistica, Straforello,
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editr. U. T. E. T. Il Porter dice che fu pure illustrata  
da Clericetti e da De Dartein.

La visita  alla chiesa non delude lo studioso, ma
10 avvince e lo fa meditare. A prima vista appare 
come tutte le cose vecchie e fuori della vita, curate 
soltanto dai conservatori u fficia li e dagli im balsam a
tori di un passato lontano e leggendario. Ma poi si 
impone ben presto a ll’osservatore attento e colto per
i suoi caratteri eccezionali. A ll’esterno la costruzione 
si presenta nel fondo di una piccola piazza, con la 
facciata volta a tramonto, isolata dagli stab ili vicini 
per mezzo di un muretto con cancellata, che la pro
tegge. A ll’interno la chiesa è a pianta quasi quadrata.

N el lato verso oriente si apre un grande arco pel 
presbiterio, l ’altar maggiore, il coro e l ’abside. L ’arco 
è più ristretto della parete ; gli avanzi laterali di esso 
sono occupati da due piccoli altari uno per parte dal
l ’arco. Si rileva subito, facendo il giro esterno della 
chiesa, che l ’abside è più antica della parte quadrata. 
Le pietre pesanti e rozzamente lavorate, le linee dure, 
le finestre che paion feritoie richiam ano le chiese lon
gobarde di Pavia e i prim itivi lavori romanici. Per 
questo rispetto il retro d ell’abside è la  parte che desia
11 maggior interesse.

Iconografia

Meritano la più grande attenzione le  im m agini di 
S. Colombano raccolte nella chiesa. La più antica sta 
a ll’esterno in una lunetta sopra la porta laterale di 
mezzodì. E’ un bassorilievo nel quale cam peggia S. Co
lombano con mitria e pastorale in atto di benedire tre 
persone che stanno alla sua destra e tengono in mano 
qualche cosa che pare un pane. Può darsi che la 
scena ricordi la distribuzione di pane, che i monaci 
usavano fare nel medioevo. La lunetta come lavoro 
d’arte è molto rozza, ma è anche più preziosa perchè 
forse è la più antica im m agine di S. Colombano esi
stente in Italia.
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Lo studio della prim itiva scena può essere aiutato 
dall’osservazione di un’altra lunetta posta sopra la 
corrispondente porta laterale di settentrione. E’ un’altro 
bassorilievo molto rozzo, incorniciato da un fregio e 
rappresenta Noè con l ’arca e la  colomba. In quel tempo 
del diluvio barbarico un monastero poteva ben rap
presentare un’arci, noetica di salvezza e la colomba 
può riferirsi al Santo titolare della chiesa.

Un altra interessante figura di S. Colombano si 
vede n ell’interno della chiesa dipinta con altri santi 
in  un politico sopra l ’altare laterale di cornu evangeli. 
Il santo è in  abito bianco con la colomba sulla spalla  
in atto di preghiera verso la  Madonna. Il lavoro è di 
buona fattura e può essere stimato del quattrocento. 
Una terza im m agine di S. Colombano è frescata sopra 
gli stalli del coro; pare una copia secentesca ingran
dita dalla seconda, che si vede nel polittico. La 
quarta è una tela in cattivo stato di conservazione; 
presenta S. Colombano a mezza vita in abito nero. La 
quinta è una statua moderna posta in una n icchia a 
muro in cornu evangeli.

Visite Pastorali

S. Carlo Borromeo nella sua visita  del 1570 trovò 
ruinosa la  Chiesa di S. Colombano. In quella del Car
dinal Federico Borromeo del 1609 si dice che la  chiesa  
è diruta, e se ne fa la descrizione. R isulta ancora da 
qei docum enti che allora era annesso alla chiesa un 
chiericato di S. Colombano del reddito di «libelle 200» 
in moneta di quel tempo. L’ investito era il prete 
Alessandro Oroboni, e i beni si trovano parte in ter
ritorio di Yaprio e parte in quello di Canonica Pon- 
tiroli.

Lo stesso chiericato si trova nel « Liber Sem inari 
M ediolanensis » elencato con altri enti ecclesiastici tas
sati per la  sostentazione del Seminario. L ’importo della  
tassa è di L. 1 e soldi 12. (Y. Archivio St. Lombardo
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(anno 1916) Serie Y - anno Y L III -  parte I -  pag. 
509)

N ella  visita  del Card. Pozzobonelli del 1579 la 
chiesa di S. Colombano figura come primo Oratorio di 
Vaprio: è qualificato come Oratorio di S. Colombano
o dei Morti. Esso è sotto la giurisdizione del parroco 
di Yaprio che lo am m inistra, assistito da due depu
tati. Non si fa più cenno del bisogno di restauri; pro
babilmente erano stati fatti. R isulta ancora l ’esistenza  
della reliquia di S. Colombano e d’una indulgenza  
plenaria ad septennium  pel giorno della festa di S. Co
lombano. La quale secondo Goffredo da Busserò ai 
celebrava al 21 Novembre.

«
Le origini

Davanti a una chiesa di S. Colombano, che pare 
risalga a prima del m ille e presenta un così grande 
interesse, viene naturale la  curiosità di conoscere 
qualche cosa delle sue origini.

L’esistenza della chiesa di S. Colombano a Yaprio 
non si può pensarla isolata nei suoi primi tempi, come 
di fatto la è oggi ; ma si è portati a pensarla associata  
a una istituzione m onastica (abbazia, priorato, seno- 
docchio, cella) con la relativa comunità religiosa. E 
l ’intuizione diventa certezza quando si trova in Goffredo 
da Busserò, già citato, la annotazione seguente. Sotto 
il titolo Vavri (Pontirolo) a pag. 260, alinea 5 si legge: 
« In m onasterio sancti columbani a ltare m nctae M ariae  ». 
Dunque a Yaprio ci fu veram ente un monastero di
S. Colombano.

Che poi il monastero di S. Colombano fosse unito 
alla chiesa di S. Colombano ancor oggi esistente, lo 
si può dedurre dalla seguente coincidenza. Goffredo 
da Busserò elenca l ’altare della Madonna nella chiesa  
di S. Colombano di Vaprio; e proprio anche le prime 
visite pastorali parlano d ell’altare della Madonna ivi 
esistente, come oggetto di lasciti cospicui da parte di 
persone em inenti.
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Qualcuno infine asserisce che di m onasteri a 
Yaprio ce ne furon due, uno grande e uno p iccolo; e 
che quest’ultimo era detto Monasterolo. Il nome ri
mane ancor oggi alla località ove ora esiste la V illa  
Castelbarco Albani. Vedi in «A rs et Labor>  (Gen. 1908 
anno 63, n. 1 -  p. 113) l ’articolo di 0 . F. Tencaioli.

Il fatto che la  località  della chiesa di S. Colom
bano e del monastero, che vi fu unito, si trova non 
lontana dall’Adda, su un alto terrazzo geologico, fa 
pensare a una ripa d’approdo o ad un porto della  
navigazione fluviale su ll’Adda, come a Casal Lupano 
di Castiglione d’Adda. Mentre il ponte romano (Ponti- 
rolo) e la relativa strada fanno pensare a un Seno- 
dochio per i pellegrini.

Forse in seguito potranno venire in luce notizie 
più chiare; si potrà allora precisare m eglio quello che 
attualm ente si cerca di indovinare nella foschia di 
tempi lontani.

D. Annibaie Maestri

(C ontinua)
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I cimeli napoleonici al Museo

Francesco M elzi (1753-1816), questo italiano nel senso 
pieno della parola, il precursore della nostra unità, allora 
una nebulosa politica (più vaga di quella astronomica) come 
molti affermarono e testé dimostrò il più recente dei suoi b io
grafi, Giuliano L ocatelli (M ilano, T ip . Cordani, 1941), fu forse 
l ’uomo più stimato da N apoleone I. N el senso di reputato 
veramente uomo di Stato, anzi uomo completo. A nche quando 
osò fortemente contrastare certe idee, vere lave colanti dal 
vulcano cerebrale del Buonaparte.

Il trattato di Campoformio, smembramento primo dell'Italia 
che, una, intuivano e costruivano la mente e, più, la coscienza  
del M elzi, fu perciò disapprovato, pur nello stato embrionale del 
pensiero N apoleonico, dal grande milanese.

G li Austriaci, battuti in una clamorosa vicenda di batta
glie, che si sgrana da M ontenotte (11 - 2 -  1796) a R ivoli 
(14-15 - 1 - 1797) e più tardi, il pallido Corso decisamente in 
rotta per V ienna, impauriti dal fatto impensato del capovol
gimento d ell’antica strategia e dal sovvertimento delle idee 
sociali e politiche, che reca seco il Generale giovanissimo, 
chiedono la pace. A i  preliminari di Leoben (15 - 4  - 1 7 9 7 )  
segue il trattato di Campoformio (17 - 1 0 -  1797), che annette
il Belgio alla Francia, riconosce V enezia  all’Austria, innova 
la Repubblica di Genova, costituisce la Repubblica Cisalpina 
mediante l ’aggregazione della Lombardia e di M odena, R egio, 
Bologna, Massa e Carrara etc», forma in Piem onte un governo 
provvisorio, e nel Lazio la R ep. Romana.

II primo incontro del M elzi con Napoleone avvenne, tutti
Io sanno, a Lodi, allorché il primo, quale rappresentante dei 
Decurioni di M ilano, a Lodi presenterà l ’omaggio e le chiavi 
della capitale al Conquistatore. E cco  l ’origine del titolo ducale 
elargitogli poi, ecco sopratutio la nascita della considerazione 
di Lui per il nostro, e della fiducia nel G enio italico di Lui 
da parte del nostro.
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La Marchesa A nna Cristina Casati vedova del Majno, 
deceduta improvvisamente in M ilano il 2 febbraio, con testa
mento olografo 3 settembre 1940, in atti del Notaio M ichele  
A n gelo  Soli di S . A ngelo  Lodigiano, legò alla città di Lodi 
due cimeli che sono gemme d ’arte e di storia. L ’esecutrice 
Pierina Guasconi, essa pure lodigiana, volle tosto consegnarli 
al Comune ( 1 5 - 2 - 1 9 4 1 ) .

U n  calamaio completo d ’argento dalle pure linee classiche 
d ell’epoca, opera del Manfredini, di proprietà del Duca M elzi, 
che la famiglia sempre disse aver servito al Bonaparte per la 
firma del trattato famoso. La figlia del M elzi, prozia del Conte 
Giorgio Casati, padre della Marchesa, quale madrina del 
neonato patrizio, gli donò lo squisito lavoro. E ’ contenuto in 
un astuccio di pelle d ell’epoca, fatto da Gaetano Piola di 
M ilano.

Il secondo ricordo è una miniatura, dal garbo e dal disegno 
e dal colore fermi, fissi, incisivi, rappresentante il Duca, R i
tratto da cui appaiono chiari i segni fisionomici suoi : nobiltà 
e riserbo, lieve freddezza ma non orgoglio, energica ma non 
appariscente attività-

L ’atto munifico della Marchesa, ai funerali della quale i! 
Comune di Lodi si era fatto rappresentare, è stato apprezzato 
da tutto il lodigiano, ma specialmente dalle classi intellettuali. 
C ioè da quel ceto, a cui tanta simpatia ed  incoraggiamento 
diede sempre la defunta gentildonna, amante d ’arte e di storia 
bella e distinta come poche pur dame Io sono, memore della  
nostra zona agricola e pensosa.

g. b. c. p.

i
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DA LIBRI, RIVISTE e GIORNALI

Frammenti di Storia Lodigiana

1.° Il Monastero di S- M aria della Gironda -
2 .° La Gironda -  3 .° Il lago Gerundo-

1.° Il Monastero- - Monsig. Cesare Donini, nativo di 
Bozzolo, buon conoscente dei coniugi Dott. Avv. Luigi 
P asotelli e G isella Romani proprietari e restauratori 
dell’antica abbadia, da anni arciprete di Brignano d’Adda, 
dove è il castello (ora monumentale, artistico, grande 
palazzo) che fu l ’insanguinato nido dellTnnom inato dei 
Prom essi ^Sposi, ha pubblicato diverse opere d’indole 
storica e letteraria. Ultim a è il volum etto, in bella  
veste tipografica e gustosa rilegatura, destinato a dimo
strare « D o v e  sorgeva  il M onastero di S- Maria della  
G ironda », quali ne furono le vicende, di quale Ordine 
furono i R eligiosi che l ’abitarono.

Contrariamente all’asserto del dotto critico dottor 
Francesco Novati, il D onini dimostra che l ’antico Mo
nastero (sec. XI) non sorse in località com presa fra le 
strade provinciali Soncino-R om anengo, Soncino-Sore- 
sina, Soresina-Rom anengo, ma in posto ben lontano e 
cioè in territorio di Bozzolo al confine di levante della  
diocesi di Cremona, in provincia di Mantova.

Sorse nel secolo V i l i ,  al tempo ancora dei Longo
bardi, perchè servisse ai monaci di S. Benedetto e da 
allora fu luce di religiosa carità e di c iv ile educazione 
per tutti i cascinali e villaggi contigui. I quali dai frati 
ebbero il beneficio della bonifica' agraria. Pare che nel 
sec. X II dai Benedettini sia passato ai Vallombrosani.

E ’ tradizione che in questo Monasteso abbia sostato,
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qualche giorno, Dante, nel suo viaggio di ritorno da 
Mantova a Verona.

Soppresso il Monastero, ai primi anni del secolo XIX,
i beni furono venduti e rivenduti, e dal 1819-1830 pas
sarono ai Sigg. Pasotelli, antica, distinta patrizia fa
m iglia di Bozzolo ; la quale, nel 1940, ripristinò fe lice
m ente la sopravissuta chiesetta di S. Maria.

2.° La Gironda. - Confessa il D onini che «non sa con 
precisione come al Monastero al titolo di S. M aria  si 
sia aggiunto quello della  Gironda. Avanza però l ’ipotesi 
che il nome di Gironda  dato al Monastero sia un ri
cordo, di quel dilagam ento che una volta vi face
vano le acque dell’Oglio come avvenne per quelle del- 
l ’Adda che diedero origine al nostro Lago Gerondo.

Anche quella terra andò in antico coperta più
o meno da acque, da paludi, da banchi di sabbia, 
canneti che poi, per opera grandiosa di bonifica quale 
seppero fare i Benedettini riducendo le acque entro i 
letti d ell’Oglio, divenne sede di nuove abitazioni e fertili 
campagne.

L ’A. tende anzi a dimostrare il lago Gerundo più 
esteso assai di quel che non si pensi, in quanto non vi 
vedrebbe che un relitto dell’antico Golfo Adriatico, 
quando nei secoli dei secoli spingevasi fin là dove gli 
Apppennini toccavano le Alpi.

Ciò che ci sembra troppo azzardato e troppo lon
tano dai ricordi storici.

11 pensare ad una com unicazione delle acque del- 
l ’Oglio con quelle dell’Adda e del Serio ci sembra 
troppo. Questi due dilagam enti d’acqua, forse, di comune 
non ebbero che la  denominazione etim ologica, derivata 
da una stessa condizione topografica, sebbene indipen
dente l ’una dall’altra.

3.° Il Lago Gerundo a Lodi- - Ammesso da tanti e 
divenuto nome di tradizione nostra generale e secolare, 
è rinnegato da altri scrittori autorevoli e moderni, che
lo hanno messo nel mondo delle favole.
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Il Novati, riferisce il Donini, ritenne che « i l  lago  
G eru n d o  n o n  è m a i e s is t i to  se n o n  n e lla  f e r v id a  im m a 
g in a z io n e  d i  vecch i c r o n is t i  » (pag. 127). L ’egr. prof. Giulio
G. Zimolo, nel C on gresso  S to r ic o  L o m b a rd o ,  Cremona 
1938, svolgendo il tema : « C rem o n a  n e lla  s to r ia  d e l la  
n a v ig a z io n e  in te r n a  » accennando al L a g o  G eru n d o  lo 
chiama « i l  la g o  fa v o le g g ia to  » che avrebbe fiancheg
giato l ’isola Pulcheria formata dal te r r i to r io  d i  Cre
m a  » ( 1 ) .

L ’Olivieri, nel suo interessante « D iz io n a r io  d i  To
p o n o m a s tic a  L o m b a r d a  » alla voce G ero n d a  (Monastero 
da) presso Bozzolo, ha scritto : «. Su questo nome G iru n d o  
credo sia stato rifoggiato quello del fa m o so  m a re  o la g o  
G eru n d o ,  la cui esistenza, am m essa da tanti autori (ad 
es. l ’A gnelli) per g iustificare in modo' errato il nome 
d ell’in su la  Pulcheria, fu rigettata sia « dalla Scienza 
idrografica che da una sana critica... » (pagine 267-268).

Orbene, non solo i C r o n is t i  n o s tr i ,  ma i D o cu m en ti 
s to r ic i,  atti e convenzioni fra le  parti di quell’antico 
tempo, ci attestano la  esistenza del L a g o  G eru n d o ,  la cui 
sponda fa  indicata quale linea di confine.

La scienza idrologica e geologica ha parlato chiaro 
ed esplicito pel bocca del Dott. P lin io  Patrini, nato a 
Spino d’Adda, in  altro dei paesi che trovansi in Gera 
d’Adda, la  plaga che poi sostituì il letto del Lago Ge
rundo: fu discepolo del Prof. Taram elli ed insegnante al- 
l ’U niversità di Pavia. Il Patrini, il 3 Giugno 1909 lesse, 
in adunanza del R. Istituto Lombardo di Scienze e let
tere, a Milano, una sua Relaziono o « C o n s id e r a z io n i  
geo log ich e s u l  la g o  G eru n d o  ».

N ello studio del Patrini (pagg. 292 a 284) trovasi 
la  seguente afferm azione :

« Le osservazioni da me raccolte, in detta plaga, 
mi inducono invece a credere che questo g r a n d e  p a lu d e  
fosse alim entato verso Ovest esclusivam ente dalle acque 
del fium e Adda : il quale, non avendo ancora in tale

(1) A tti del Congresso Storico Lombardo. Cremona 1938, pag. 222.
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regione libero decorso, o cc u p a v a  tu tta  la  b a s s u r a  d e tta  
G era  d ’A d d a ,  con to r tu o se  c o r re n ti,  con a lla g a m e n ti  e 
m o rtizze ,  lasciando qua e là alcuni lem bi elevati come 
isolotti, dei quali uno sarebbe stato appunto l ’altopiano 
di Portadore ».

« Questo fatto ci è inoltre rivelato a chiare note 
dalle num erose vallette e dossi, quale la  Val S. Martino, 
il Ronco Perso, la  Valdroghe, i D ossi, ecc., rispettiva
m ente corrispondenti a periodi di magra e di piena, 
che frequenti si alternano con caratteristico parallelism o  
al corso dell’Adda n ell’attuale plaga denom inata Gera 
d’Adda ».

■ « Pertanto posso concludere che q u e s ta  g r a n d e  p a 
lu d e , o lago  G eru n d o , e r a  a lim e n ta to  e s c lu s iv a m e n te  d a lle  
acq u e  d e l fiu m e A d d a  e n o n  r a p p r e s e n ta  a ltr o  che i  re 
s id u i  d e i v a r i  s t r a t i  d e l corso  d e l fiu m e n e lla  s u a  m ig r a 
z io n e  verso  ovest, a v v e n u ta  n e i te m p i s to r ic i  ».

** *

Al suo studio il Patrini ha allegato una C a r ta  To
p o g ra f ic a ,  la quale fa comprendere ben chiaramente 
quale era, in epoca geologica, il corso del corso d’acqua 
d ell’Adda che, distendendosi fra terreno Lodigiano e 
Cremasco, formava il così detto L a g o  G eru n d o  e poi, 
col ridursi entro gli attuali letti d ell’Adda e del Tormo, 
divenne la plaga che prese nome di G era  d 'A d d a .  Nome 
questo che, come disse il G iulini, è comparso nella sto
ria col secolo X IY  (1311) Voi. IV  p. 873.

I nomi dei laghi di G a lg a g n a n o , F a n za g o , P u li-  
g n a n o , P r a d a ,  I se lla , G ereto  etc. sono gli avanzi, i segni 
d ell’antico maggiore spandimento delle acque d ell’Adda 
rim asti nei punti più depressi, come tuttora si rileva, 
e che, poco per volta, per opera principalm ente dei frati, 
vennero riem piti, livellati e resi fertili terreni.

La controversia potrà cadere su lla  estensione del 
lago, sul suo restringersi od allargarsi nelle diversità
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dei tempi e nel loro succedersi ; ma il fatto generico 
della sua esistenza e della corrispondenza del suo nome 
ad un fatto geologico e storico ci pare che non possa 
aversi dubbio. Questo scritto anzi, richiam o di altri 
precedenti, qui si pone nel proposito non di senten
ziare, ma per avere notizia, da quanti sostengono 
il contrario, se, quando e dove le C o n c lu s io n i d e l P a -  
t r i n i  siano state impugnate, per quali ragioni i docu
m enti invocati dagli storici nostri non abbiano valore.

Di ciò saremo grati a quanti ci vorranuo rispon
dere, desiderando che la dibattuta asserzione : L a g o  
G eru n d o  abbia una sua decisione.

** ^

Leopardi G- a Lodi ? - C’è passato assai probabil
mente andando a Milano e tornandone nel 1825.

Forse vi si è anco fermato poiché vi abitava l ’a
mico Giordani Pietro.

N ella V ita  che di G iacom o L e o p a r d i  pubblicò re
centem ente G io v a n n i F e rre tti (E d it .  Z a n ic h e ll i  d i  B o lo 
g n a ) ,  a pag. 105 troviamo questo accenno : Intorno al 
1820, il Leopardi pensava di lasciare la casa paterna. 
« Più che elaborar progetti, li subiva dalla buona vo
lontà di quanti si preoccupavano di lui... Il Giordani 
gli lasciava intravvedere la possibilità di una cattedra 
in un L iceo che si sarebbe dovuto istituire a Lodi : 
egli lieto d ell’annuncio, lieto sopratutto perchè pensava  
che si sarebbe avvicinato a ll’amico, si cullava nella  
speranza, e aveva fiducia che, se fosse stato necesrario, 
la  fam iglia lo avrebbe aiutato con un assegno ; ma non 
m osse un dito. Poi la speranza dileguò, per quanto il 
Giordani si fosse raccomandato al Monti ; ed egli mostrò 
di non turbarsene ».

Fu vana la speranza e la raccomandazione al Monti ; 
perchè -  come già narrato in questo A r c h iv io  S to rico  
qualche anno fa, il L iceo non fu istituito in quel turno di 
tempo a Lodi, ma qualche anno dopo. I l Giordani 
venne afl insegnarvi, abitando nella casa in cui nacque 
l ’Abate Luigi Anelli.
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Per la storia dell’Arte 

del TAg ri co I tu ra  e dell In d u s tr ia  

nel lodigiano

Mostra d'Arte.

La sera del 31 Maggio pp. nei locali del nuovo 
Teatro Gaffurio, dove è abbondante chiarezza di luce, 
venne inaugurata la Mostra d’arte (pittura, scoltura, 
forgiatura del ferro) che gli artisti di Lodi, iscritti al 
D o p o la vo ro  C om u n a le ,  hanno tenuta, con generosa libe
ralità, ad attestazione di loro attività, seguendo l ’impulso 
del loro Direttore

Gli Espositori furono pochi, ma buoni e non mancò 
per ciascuno degli stessi una nuova piacevole m anife
stazione, segno e promessa che fra noi non solo si 
prosegue proficuam ente l ’arte dei campi, ma che la  
gloriosa tradizione degli antichi artisti lodigiani con
tinua le sue belle registrazioni.

Tra i pittori lodigiani : Bonelli, Maiocchi, Y ailetti, 
Migliorini, appare anche il prof, Monico di Milano che 
insegna nella Scuola di Avviamento aperta nei locali 
del Castello.

Il Maiocchi ha un bel ritratto del P. C. Barzaghi, 
un ricordo storico sul bastione della pusterla di S. V in
cenzo (porta Milano), parecchi quadretti e soggetti di 
fiori, palazzi e nature morte.

Y ailetti illustra alcune vedute di Lodi dalle sponde 
d ell’Adda : canali d’acqua, nostrane alberature e gab
bate, cam pagne e casolari coperti di neve, tutto in un 
atmosfera dolcemente pallida.

B onelli ha buoni cartoni per le  vetrate della Par
rocchiale di S. Angelo Lodigiano e qualche quadretto
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ad olio, con prevalenza im pressionante n e ll’abbozzo, 
fortem ente colorito, d’una testa di operaio.

Silvio M igliorini ha tre buoni quadri, una testa del 
Salvatore, di proprietà di S. Ecc, Mons. Vescovo, un 
espressivo fedele ritratto delle sorelle del P. Panigada  
ed un’accurata testa di giovinetta in atto di riflessione.

Due giovani, i Sigg. Fausto L ocatelli e Gianni Vigo- 
relli, che promettono buona riuscita n e ll’arte scultoria, 
una novità quasi per l ’arte lodigiana, esposero buoni 
saggi di loro esordiente abilità. Due teste di giovine 
donna, una in ceram ica e l ’altra in bronzo attrassero 
principalm ente l ’attenzione dei visitatori.

Il Roncoroni Angelo mostrò di avere raccolto la 
buona nomea lodigiana nella lavorazione e forgiatura 
del ferro ; espose un candelabro a 5 fiamm e forgiato in 
due tralci di rose, leggerissim i, che escono da un cin 
quecentesco vaso.

La Mostra, p iccola ma gustosa, attrasse num erosi 
visitatori : i quali ammirarono e plaudirono al valore dei 
Concittadini : i quali furono confortati con un soddi
sfacente collocam ento di loro opere.

Si lavora per amore d ell’arte ed anche per vivere, 
nel che quanti possono devono generosam ente con
tribuire.

Nuove direttive nella coltivazione del grano- 
turco.

E ’ questo il titolo di una conferenza che il Dottor 
A. A ra ta  della Sezione di Lodi d ell’ispettorato Provin
cia le d ell’Agricoltura à tenuto presso la Società Agraria 
di Lombardia, e che fu poi pubblicata sul « Bollettino  
dell’A gricoltura  » (11, marzo 1941).

Il dott. Arata rende noto che, se negli anni addietro 
non si ottennero delle medie alte, ciò è dovuto a tre 
cause : 1° im perfezione di tecnica colturale ; 2° man
cata diffusione di varietà bene identificata e di valore 
accertato ; 3° im perfezione dei metodi di concimazione.
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Circa le varietà da coltivare il dott. Arata crede 
che i due tipi « I s o la  » e « S c a g lio lo  23  A  » siano i più 
adatti per la precocità e la  rusticità. Difatti : p a r e c c h i  
a g r ic o lto r i  lo d ig ia n i  a n n o  a d o tta to  qu esto  u lt im o  tip o  o t
te n e n d o  r i s u l t a t i  p iù  che o ttim i.

Circa la concim azione la pratica à dimostrato che 
occorrono abbondanti distribuzioni di letam i accompa
gnati da perfosfati e da azotati.

Il dott. Arata à poi descritto i veri metodi per pre
parare il terreno e quindi si è diffuso sul problema 
degli investim enti e della coltivazione, delle cure cul
turali e delle selezioni.

La strada, dice l ’Arata, sino ad oggi percorsa è  no
tevole, ma non sufficiente per definire le  possibilità  
m assim e della nostra m aiscoltura.

A ciò vogliono riuscire e riusciranno gli agricoltori 
nostri col tenace loro volere.

La Radiostesia in Veterinaria (R a d io  a t t i v i t à  n e l
ca m p o  zootecn ico).

Di questo im portante nuovo argomento si è occu
pato il dott. A n to n io  B e s a n a  su V « A z io n e  V e te r in a r ia »  
nella recentissim a sua pubblicazione.

L ’Autore nota che un campo molto esteso e poco 
conosciuto nella zootecnia è rappresentato dall’influenza  
e dal rapporto che può esistere tra gli anim ali e le 
radioazioni terrestri.

E’ stato rilevato, da anni, che nel terreno vi sono 
non pochi elem enti, i quali emettono delle radiazioni, 
che non vengono percepite direttam ente dai sensi, nè 
rilevate dali’analisi chimica, ma i cui effetti sono segna
lati. L ’Autore spiega come positivam ente i nostri ani
mali dom estici sono sottoposti ad una vera elettroterapia  
perm anente, la  quale di certo deve avere una azione 
sulla sanità d ell’anim ale. Da questo principio si potrebbe 
dedurre che esista una influenza bene marcata tra ter
reno e m alattia infettiva (es. afta epizootica).

L ’Autore tratta della radio attività degli alim enti
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e delle acque : termina il suo denso lavoro col dire che 
ci troviamo davanti ad un mondo inesplorato, ma im
portantissim o e molto interessante.

NB. -  A l lavoro è u n ita  u n ’ottim a bibliografia, della  
quale fanno p a rte  pubbticazioni e lavori che s i tro
vano nella  nostra  B iblioteca Comunale.

Rimboschimenti a Berionico, Corte Palasio ed 
Abbadia Cerreto.

In passati tempi, il territorio lodigiano, nelle zone 
lungo l ’Adda e altri corsi d’acqua, aveva una prospera 
e vasta piantagione d’alberi d’alto fusto. Prim eggiavano  
la quercia ed i noci : i quali avevano largo impiego 
nelle costruzioni edilizie e nelle fabbriche dei mobili.

In merito a tali m eravigliose piantagioni è da ri
chiamare ciò che scrisse Gabriele Rosa a pag. 174 della  
sua pregevole opera : « 1 Feudi ed i Comuni della  
Lom bardia  » (1).

Qualche anno fa, dal letto dell’Adda, in località poco 
prima dei Canottieri, fu scavato un tronco di quercia, 
ancora sano e fibroso, che aveva un diametro di m. 1,50 
e più. L ’artistica scaffalatura, tutta in legno di noce, 
della B iblioteca Comunale, allora dei PP. F ilippini, 
mostra a quale abbondanza di misure ed a quale saldezza 
di durata potevano arrivare le asse im piegate in quel
l ’opera di mobiliatura.

Col progredire d ell’Agricoltura, molti boschi furono 
sradicati, come furono levate numerose piantagioni per 
frutta e viti : degli stessi non rim ase che il nome di 
bosco, querceto, noceto, vigna, vignazza, pometo etc. a

(1) Scrisse il Rosa : « Polibio accennò la vastità delle selve 
ghiandifere che occupavano il piano delj’attuale Lombardia... delle 
stesse erano un aAanzo quelle che cingevano le sponde dei fiumi 
e che li arginavano, fra le quali andavano distinte quelle di quercia 
e di acero coprenti le rive del Mincio, del Lambro, dell’Adda ecc. ».
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spaziosi terreni che ora sono coltivati a prato ed a 
cereali.

Però, anche in tale andare si è oltrepassata la  mi
sura perchè, lungo i fiumi, si atterrarono boschi e 
piante annose che ne tenevano salde le sponde, contro 
l ’impeto delle acque, difendendo le  retrostanti cam
pagne.

Di conseguenza dim inuì anche notevolm ente il pa
trimonio forestale, tanto necessario ed utile esso pure : 
invece occorreva regolarlo per la m aggiore produzione 
e sfruttamento, con vantaggio enorme ai nuovi bisogni 
dell’econom ia nazionale, seguendo gli insegnam enti della  
scienza e della buona pratica.

La natura dimostra che i regim i assoluti vanno 
tem perati perchè ogni produzione ha la  sua ragione 
di essere.

Una volta le piantagioni boschive lungo i corsi 
d’acqua sorgevano spontaneamente, rare o fitte come 
venivano ; non richiedevano spese di sorta. Ma l ’espe
rienza ha provato che anche l ’andamento naturale va 
regolato per ottenere il vantaggio d’una maggiore pro
duzione.

A ciò, in questi ultim i anni, ha bene provveduto la 
M iliz ia  F o re s ta le  F a s c is ta  che ha compiuto una serie 
di m igliorie in boschi della Provincia di Milano. Essa 
ha dato relazione, nella « R iv is ta  F o re s ta le  I ta l ia n a  »,  

n ell’articolo intitolato « L ’o p e ra  d e l la  M . F. I . in  p r o 
v in c ia  d i  M ila n o  », Giova riafferm are tali notizie per 
la storia delle nostre terre.

A  B ertonico. — Le proprietà boschive dell’Ospe- 
dale Maggiore di Milano trovansi nei Comuni di M o
r im o n d o  e di B e rto n ico ,  per una estensione di Ett. 40.587 
circa.

In questi boschi prevalgono il pioppo, l ’olmo, il noc
ciolo, il cerro, il castagno ecc. L’opera di m iglioria fu 
di apportare a densità normale, con appropriato rinfol- 
timento, un terreno di Ett. 9663 circa. Inoltre si
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trasformarono in piantagioni d’alto fusto, o almeno in 
cedui composti, tatti o buona parte dei cedui sem plici.

Credesi che nel Comune di Bertonico, in un pros
simo avvenire, si potranno mettere a cultura boschiva  
circa 30.000 Ettari di terreni acquitrinosi che ora ospi
tano rade capitozze di salice e qualche pioppo.

A  C orte P alasio  ed a  C erreto. — Altre operazioni 
di m iglioram ento si sono svolte nel Comune di C orte  
P a la s io  e di A b b a d ia  C erre to  n ell’azienda d ell’Opera 
Pia D e F e r r a r i  B r ig n o le  S a le  di Genova sopra una su
perficie di Ettari 13916 circa. In questi boschi trovansi 
la farnia, il pioppo, l ’olmo, l ’ontano, il platano, il frassino. 
Si è cercato principalm ente di ripristinare e m igliorare 
il  com plesso boschivo : per ciò furono costituite delle 
fasce boschive lungo il fium e e piantati il pioppo e la 
quercia farnia, così utili per la produzione della cel
lulosa.

L’opera di miglioramento, che continua ancora sotto 
la sorveglianza della M ilizia Forestale, porterà un mag
giore sfruttamento delle zone e quindi un aumento di 
produzione in legnam e e suoi derivati.

L'utilizzazione del Metano nelle aziende agri
cole - Il Cav. C. Secondi.

Al IV  congresso N azionale del Metano, il Cav. Ce
sare Castoldi agricoltore del lodigiano à presentato 
una relazione teorico-pratica, di grande importanza. 
Essa fu poi pubblicata su lla  R ivista “ L a t te , la t t ic in i  e 
C on serve  a l im e n ta r i , ,  del mese di Giugno 1941.

Il Cav. Castoldi à rilevato che « le foglie di le t
tiera trasformate in letam e unite al liquam e » possono 
dare d ell’ottimo g a s  m e ta n o . D ifatti nel podere, con un 
impianto abbastanza sem plice da lui ideato, à prodotto 
del metano che, riunito in un serbatoio, può essere  
utilizzato per luce, calore e forza motrice.

Lo sperimentatore à rilevato che un bovino di 
grosso taglio può dare circa un metro cubo di metano
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al giorno ; quindi in un podere di media portata si 
potranno ricavare da 70 a 100 m. cubi di metano al 
giorno.

Sicuram ente — avverte il Relatore — occorrono 
degli im pianti perfezionati ; invita gli studiosi a pren
dere in esam e questo problema. Il quale è s ta to  s tu d ia to  
d a l  G av. C a s to ld i, p e r  i l  p r im o  in  I ta l ia .  A questo nostro 
agricoltore devesi perciò dare la p r io r i tà  d e l l ' id e a  che, 
m essa in pratica, rappresenta una rivoluzione n ell’agri- 
eoltura nazionale.

d .  A . B.

Rurali Lodigiani vincitori della campagna agri
cola

Per la maggior produzione dei foraggi e del gra
noturco, e per l ’allevam ento del bestiam e bovino, m e
ritarono il premio il C av. C esare  C a m p a g n o li  di Lodi
vecchio, i fratelli T o n in e lli  di Castelnuovo Bocca d’Adda, 
M o ra zz i E r m a m  di Codogno, D evecch i G iu sep p e  di Co- 
mazzo, A l ip r a n d i  di Robecchetto, U g g a tti G ino  di Meleti.

Per l ’allevam ento del Baco da seta furono premiati 
i Sigg. F r a te l l i  B e l la n i  di S. Stefano Lodigiano e Cipel- 
le t t i  di Terranova dei Passerini.

(C ittadino  24-1-1941 p. 1).

Sezione Cerealicola.

Il II C om . E rn e s to  Z erb i  fu, dal Ministero dell’agri
coltura e Foreste, nominato Commissario della Sezione 
Cerealicola del Consorzio Provinciale Produttori del- 
l ’Agricoltura di Milano.

0Cittadino  28-3-1941 p. 3)
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l i  Generale di Armata Italo Gariboldi fu nominato 
Governatore della Libia e Comandante delle forze del- 
l ’Africa Settentrionale.

(Popolo d i  L odi 28-3-1941)

«
Cronaca Fascista. — La celebrazione della Giornata 

Maltese fu organizzata dal Fascio, dalla G. I. L.. dal 
Comando d’Azione Maltese e dal N. TJ. F. Oratore u ffi
ciale l ’Avv. Moleti di S. Andrea.

> \
— Il -Natale di Roma fu celebrato nel segno del 

lavoro e per la vittoria. Si svolsero vibranti adunate 
operaie. Oratore Alberto Colantuoni, che tenne un di
scorso interessante ed assai applaudito.

— In gennaio fu tenuto il rapporto del Federale 
a Lodi : questi espose il suo programma fattivo.

— Presso l ’istitu to  di Cultura F ascista si svolsero 
diverse conferenze :

La nuova Europa in marcia, d^H’Avv. Acito ; Lo 
Stato Universitario, del Prof. Cavalli ; V isione della Si
tuazione internazionale, di Em ilio B orsella : La nostra 
Guerra, del Prof. Dante D ini ; Un anno di guerra, del 
Dott. Pellegrini.

Il Prof. F ieschi, preside del Liceo, tenne un corso 
di cultura coloniale.

(Popolo d i  Lodi  14-2-1941).

— La « Giornata della T ecnica » si è inaugurata  
nei locali d ell’istitu to  Tecnico.

(Popolo d i  Lodi  5 maggio 1941)

— Ricorse il 10 febbraio il 20° anniversario della fon
dazione del Fascio di Lodi. Si svolsero le seguenti ma
nifestazioni : Adunate al Gaffurio ; inaugurazione di una
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lapide al Chiosino ; rancio ai bimbi poveri ; v isita  alla  
Mostra dello Squadrismo.

— La « Befana F ascista » fu tenuta presso la Sede 
del Fascio. A cura del Comando della G. I. L. furono 
distribuiti 700 pacchi alle fam iglie bisognose.

— La G. T. L. à organizzato i « Corsi di Economia 
D om estica » ; il programma fu esposto sul Popolo 
di L od i » del 17 gennaio 1941.

La Cattedrale. — Con R. Decreto 3 gennaio 1941 
la nostra Cattedrale, come quella di altre città, fu di
chiarata Monumento Nazionale. Essa merita tale titolo 
per la sua antichità (sec. XII) e per le parecchie opere 
d’arte che contiene. Auguriamo non lontano il giorno 
nel quale, anche l ’esterno, possa avere una m igliore s i
stemazione, quale l ’ebbero, anche di recente, altre minori 
Cattedrali d’Italia.

(Cittadino  10-1-1941 p. 3)

Croce Bianca ha celebrato il 25° di sua fondazione 
indicendo un « Prestito della  bontà » per ampliare le 
forme di beneficenza d ell’istituzione.

(Cittadino 10-3-1941 p. 1)

Operai partiti per la Germania- — Un centinaio  
di lavoratori delle nostre Campagne e Città, sui primi 
d ell’Aprile p. p., vennero riuniti da Mons. Vescovo in V e
scovado per una serie di istruzioni morali e religiose  
da osservarsi durante il tempo in cui, per i bisogni della 
guerra, dovanno vivere fuori patria.

(Cittadino  11-4-1941 p. 3)

I Ginnasti de llC o lleg io  di S. Francesco partecipa
rono al Concorso Federale d i Educazione fisica  che 
si tenne a Milano per disposizione del Comando F e - . 
dorale G. I. L.

Presentati dal loro istruttore, sig. Giordano Fra-
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schini, si sono subito ed altam ente im posti alle num e
rose squadre di Milano e Provincia. Ebbero parecchi 
premi.

(Popolo d i Lodi 16-5-1941 p. 4)

Nel Territorio Lodigiano

Spino d’Adda. — Il Rev. Arciprete Don Giovanni 
Quaini, che onora la D iocesi con la calda ed ornata 
parola e che regge la  parrocchia, con generosità di pro
positi da anni, fu dal S, Padre annoverato tra i suoi 
P relati Dom estici.

Le insegne gli furono consegnate da S. E. il V e
scovo nostro.

(Cittadino  7-2-1941)

Corte Palasio- — N ell’Aprile p. p. venne murata 
una lapide a ricordare che in questo Comune, oltre a 
Monsig. Serrati, è nato nel 1860, anche Monsig. Gio
vanni Comizzoli, che fu prevosto di Paullo, e poi della  
insigne parrorchia di S. Lorenzo in Città e Prelato Do
m estico di S. Santità.

S ia Mons. Serrati che Mons Comizzoli, nel tempo 
che ressero la  prepositurale mitrata di Codogno, ebbero 
influenza grande nella  direzione spirituale e m issiona
ria d ella  beata Cabrini.

Tra altri distinti meriti di Monsig. Comizzoli è 
quello di essere stato dicitore e scrittore elegante, fer
tilissim o, di alto senno Sacerdote fu chiamato più d’una 
volta a Vicario Generale della D iocesi.

Alla generosità del suo animo deve l ’istitu to  cit
tadino degli Orfanotrofi, se col denaro da lui disposto 
potè acquistare il locale in montagna per la villeggiatura  
estiva degli Orfani e delle Orfane.

Corte Palasio ricorda ed onora l ’illustre suo figlio.
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M iradolo. — L ’i l  Aprile p. p. ha fatto l ’ingresso  
il nuovo Prevosto D. Alfredo Cremascoli, successo al de
funto Cav. Monsig. Pietro Provini che tanto si distinse 
n e ll’attuazione delle opere di carattere sociale cristiano.

Anche il nuovo prevosto ha ottim i intendim enti, 
fra i quali va pure annoverato quello di vedere presto 
pubblicata una nuova storica critica d ell’antico luogo 
(M iradolo Salse). Sappiamo che valenti penne e persone 
ben cognite delle antiche vicende stanno preparando 
ed ordinando il copioso materiale. Esprimiamo anzi il 
desiderio che, in  non lontano tempo, ogni Comune e 
Parrocchia, abbia il suo libro di storia, aggiornata, ad 
illustrazione dell’abitato principale e delle dipendenti 
frazioni.

San Fiorano. — Ha celebrato il trecentenario della  
fondazione della  Chiesa Parrocchiale : la quale, nel 1641, 
al tempo d ell’arciprete D. Giovanni Cigolini, sostituì la 
antichissim a “ plebana  Questa nel 1261, pagò la taglia 
al Legato Pontificio Guala.

V icino alla Chiesa, su ll’altro lato della via princi
pale, ergesi il palazzo, già chiamato Castello, che, più  
volte, fatto, distrutto e rifatto, fu di ragione di fam iglie 
lodigiane o poi, ultim am ente (1707), dei Pallavicini, il 
reduce dalle prigioni dello Spielberg. Come la Chiesa 
parrocchiale, anche questo Palazzo è ricco di opere 
d’arte. In esso, nel 1862, il Pallav ic in i vi accolse Giu
seppe Garibaldi che, coll’assistenza del notaio Dott. Gae
tano Cattaneo di Codogno dettò il proprio testamento.

Al bravo G. Negri inviam o l ’augurio che possa egli 
reccogliere gli elem enti per una com pleta storia re li
giosa civ ile del natio paese.

Zorlesco. — Le nozze d ’oro d e ll’Arciprete D. Giu
seppe Tirelli. — La domenica l Maggio fu designata 
alla celebrazione dei 50 anni dell’ordinazione sacerdo
tale d ell’Arciprete o della sua prima S. messa.

Il venerando sacerdote venne dal S. Padre insignito  
col titolo di Suo prelato Domestico.
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In tale occasione, ad opera principale del rev. Coa
diutore D. Bavera Enrico, venne pubblicato un bel 
Numero Unico (1) nel quale è riassunta la storia del 
luogo, antichissim o. Auguriamo qui pure che quella  
storia possa essere estesa e com pletata. Per il che non 
mancherebbe altro materiale.

S. Angelo Lodigiano- — P arte  del Cuore della  
B eata Cabrini fu portato dall'America al paese natio. 
L ’insigne reliquia, chiusa in prezioso reliquario, dopo so- 
lonne ricevim ento, presenti le Autorità Civili e R eligiose  
del Borgo per l ’opera di Monsig. Vescovo, fu deposto 
su ll’altare d’onice e bronzo eretto nella camera in cui 
la  Beata Cabrini è nata il 5 Luglio 1850.

O N O R I F I C E N Z E

Dott V ittorio  Ponzoni, di Lodi — Da anni presta 
il servizio volontario per il Seminario, il cui gabinetto 
di fisica  egli ha favorito con parecchi rilevanti doni. Ad 
iniziativa di S. E. Mons. Vescovo, venne dal S. Padre 
insignito dalla Commenda di S. Silvestro.

(Cittadino 3-1-1941 p. 2)

Borzio Magg. Samuele - Segretario Società Eser
cito fu nominato Cavaliere della Corona d’Italia per 
benem erenze nel Comando della Sezione U fficia li in 
Congedo di Lodi.

(Cittadino  20-1-1941 p. 3)

Orecchia A ttilio , di Tavazzano, specializzato in la
vori di selleria e finim enti in cuoio, a ll’Esposizione di 
Firenze ottenne il 1° premio con medaglia d’oro.

- (Cittadino  10-1-1941 p. 4)

Balconi Cav. V ittorio  - Cieco di guerra già Vice 
Presidente dell’Associaz. Mutilati di Lodi, per moto



Onorificenze 99

proprio di Sua Maestà il Re fu nominato Cav. Uff. della 
Corona d’Italia.

(Cittadino 4-3.J941 p. 2)

A iro li Domenico di Camairago, Presidente del Con
siglio Parrocchiale e degli ex com battenti e V ice Po
destà del Comune fu nominato Cavaliere di S. S ilve
stro per benemerenze religiose e caritatevoli.

(Cittadino  28-3-1941 p. 4)

Il sottotenente Franco Senna, nato a Lodi nel 1915, 
VI. Regg.to Alpini, per azioni di guerra com piute sul 
fronte Greco nel 1940 fu decorato sul campo con me
daglia d’argento al valor militare.

(Popolo di Lodi 28-3-1941 p. 3)

Al Capitano Ravera Fausto, squadrista, ragioniere 
presso la nostra Banca Popolare, è stata concessa sul 
campo, la medaglia di bronzo al valore m ilitare per 
ardita azione com piuta al caposaldo Kollak sul fronte 
Greco.

(Popolo di Lodi 13-6-1941 p. 3)

A Carini A lberto, sottotenente pilota, del fu Colo- 
nello Arturo, in Africa Orientale fin dal 1940, è stata 
concessa la medaglia d’argento al valor m ilitare per 
importanti fatti d’armi.

(Popolo di Lodi 27-6-1941 p. 4)
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B I B L I O G R A F I A

W  Terni De Gregori - Bianca Maria Visconti, duchessa 
di Milano. Pp. 224 . Bergamo, Istituto A rti Grafiche, 1940.

La nobile Autrice, già aveva riferito, in breve riassunto, 
al Congresso Storico Lombardo (1928) su Bianca Maria Vi
sconti Sforza ■' la quale vissse ed opefò in uno dei più im
portanti periodi della storia d ’Italia.

M a poi svolse ed ordinò in signorile volume, copiosamente 
illustrato e documentato, quanto di altre nuove notizie, figura
zioni di luoghi, di persone e monumenti aveva raccolto in pa
recchi anni di studio e di ricerche in Italia ed all’estero, non 
badando a fatiche ed a spese.

H a mostrato buon criterio, nella valutazione dei docu
menti, osservando che anche « molti atti notarili vennero rogati 
con l ’unico scopo di nascondere qualche imbroglio politico ; 
lettere che sembrano improntate alla massima cordialità e sin
cerità erano dirette a nascondere la verità dei fatti (pagg. 5 -7).

L o stile è  vivo e piacevole ; le immagini fiorite ed espres
sive ; la penetrazione dei fatti giusta e calda quale si conviene 
a cuore di donna e signora ; per ciò il volume torna utile in 
ogni libreria e biblioteca, per lettura e consultazione.

** *

é

L ’importanza del personaggio è data, principalmente, da 
questi fatti :

1. -  Bianca Maria, nata a Settim o Pavese, nel 1425, da F i
lippo Maria V isconti e da A gn ese del M aino, fu l’unica superstite 
figlia di Filippo Maria, l’ultimo fiore della nobile potente casa 
V isconti : la quale tenne il dominio di M ilano, dall’A rcive- 
scovo O ttone, si può dire (1280), fino alla morte di Filippo  
Maria (1447).
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L ’imperatore Sigism ondo autorizzò il padre a legittimare 
quella natuiale figlia ; F ilippo concesse alla madre il cognome 
dei V isconti (p. 28 ).

2 . -  Il 24 Ottobre 1441, in S . Sigism ondo presso Cre
mona, Bianca Maria V isconti, maritandosi con Francesco detto 
Sforza, valente in armi ed in politica, divenne il ceppo pel 
quale si innestò la cadente pianta dei V isconti con quella 
nuova e robusta degli Sforza o meglio, per origine, degli A t-  
tendoli di Cotignola.

Esaminando gli avvenimenti di questi due rami, l ’alto 
senso morale della Terni ne concluse : « Meriti e demeriti fu
rono notati in ambedue i rami, sicché i migliori ebbero vita 
discreta, i peggiori finirono male » (p. 1 1 ).

Bianca raccolse in se le maggiori virtù dei V isconti ; sem
pre volle che ogni cosa fosse fatta con giustizia e giammai 
macchiarsi d ’infedeltà ; per ciò fu molto stimata ed amata, me
ritò anzi di dare, con il consorte Sforza Francesco, un altro 
periodo di splendore alla corte del Duca di M ilano.

Invece i figli... deviando dagli esempi dei genitori, dai 
savi ed accurati insegnamenti della madre, prima il Galeazzo 
Maria (1 4 6 6 -1476), poi Lodovico detto il Moro, con esecrati 
delitti o con mali atteggiamenti politici finirono miseramente 
(1 5 1 0 ); fu spento il loro dominio sul ducato di M ilano ».

** *

A ccanto al valoroso Condottiero, imponente di persona, 
spicca felicem ente la bella figura di Bianca Maria, in cui vi
vevano la bionda bellezza e le virtù dei signori trecenteschi, 
magnanimi, regali, ed umani. Lo Sforza stesso è sorpreso di 
trovare nella consorte una personalità energica, dotata di al- 
cunhcè del genio politico visconteo. * Bianca si staglia sullo 
sfondo dei molteplici eventi politici del tempo... quando il maritq 
conduce l’esercito M ilanese vittorioso contro i V eneti che a Cara
vaggio ebbero una terribile battaglia (1448) ;... quando, dopo la 
morte del padre (1447), lo aiuta a conquistare il ducato di Milano 
(1450) contro i diversi pretendenti;... quando, Duchessa di 
M ilano, è generosa e provvida consigliera del marito in grandi



102 B ibliografia

opere, l ’erezione delI’O spedale e lo scavo del canale di Mar- 
tesana ; la ripresa delle pratiche, per la pace fra gli stati d ’I
talia, come infatti fu conclusa a Lodi (1 4 5 4 );  quando, morto 
improvvisamente lo Sforza a M ilano (1466) essa si ado
pera vigile, prudente, energica per conservare la quiete nel 
Ducato e fece sì che il figlio Galeazzo ne possa assumere il 
Governo.

Lo Sforza sempre apprezzò la consorte Maria Bianca, 
l'amò nonostante qualche infedeltà per cui Ella ricorse a Papa 
Paolo II che mandò a Francesco un messo speciale per le de
bite rimostranze. Francesco accettò la rampogna di Bianca e 
d e’ suoi tanti amici che consigliavano « di non provocare il S i
gnore ad ira », essendoché sente che ha più che mai bisogno 
di lei sempre impareggiabile collaboratrice e confidente (pa
gina 189).

N on si può condividere il giudizio della Terni su Papa 
N icola V  che dice : « avaro e pacifico » perchè ben diverso 
è quello di autorevoli storici che lo proclamarono « promotore 
della pace » che Francesco concluse a Lodi, come anche delle 
buone lettere, ma fu anche « Pontefice buono, savio principe, 
munificentissimo, dotato di gran mente e d ’animo regale » (M u
ratori e G . Capponi).

/
** *

D ei fatti di Lodi parla più volte la Terni accennando 
allo « sterminio che dei nobili noslri V ignati fece Filippo  
Maria, il padre di Bianca, valendosi del tradimento che al 
V ignati fece il Carmagnola (p. 34 ), alla fine misera di C a 
brino Fondulo il signore del nostro Castello di Maccastorna, 
al progettato assedio di Lodi, al fatto di A bbadia Cerreto, ai 
figli di Maffeo di Mulazzano ». « A  Lodi -  dice la Terni -  
luogo assai comodo per cospirare date le vicinanze di Crema 
posto avanzato di V enezia, Innocenzo Cotta, implacabile ne
mico di Francesco, capeggia i malcontenti e compiota contro 
il suo stato e  la sua vita » (pag. 148).

M a a Lodi poi, con la firma della pace (1454J, Lodi si 
riammica col Duca e si ottiene il ritorno in patria dei cittadini 
che V enezia aveva relegati a Verona.
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E  della sua Crema quali fatti ricorda la Terni ? N on pochi.
Con accenti accorati rammenta le sorti ben tristi toccate, 

per opera di Filippo Maria, a molti suoi concittadini, ed 
anche a parecchi suoi avi, i Terni, i Benzoni, ed altri : ad 
onore di Bianca ricorda come questa onorò i Parati, i Cazzuli 
ed altri ; come la grande Donna si fosse circondata d ’una schiera 
di persone dotte e virtuose le quali erano il B.to Carcano, 
Gabriele Sforza, padre Bonaventura Piantanida ed altre em i
nenti figure ecslesiastiche ».

** *

A  Francesco Sforza successero, l’uno dopo l’altro, i figli 
Galeazzo Maria (1466-1476) e Lodovico detto il Moro perchè 
aveva della madre i lineamenti belli e del padre la chioma 
nera ed anche perchè l ’insegna del j^lso o moro era stata da 
lui assunta per sua impresa. Am bedue però finirono miseramente 
perchè nel salire al Ducato si macchiarono di gravi delitti : il 
Galeazzo affrettando col veleno la morte della madre caduta 
ammalata nel castello di M elegnano (1 4 6 8 );  Lodovico usur
pando il ducato a danno del nipote Giovan Galeazzo, relegato 
con la madre nel castello di Pavia.

Galeazzo Maria divenuto odiato tiranno, fu ucciso a M i
lano il 26  Dicem bre 1476 ; Lodovico morì nel castello di 
Loches prigioniero di quei francesi, o stranieri che, insanamente 
aveva chiamati in Italia a sostegno proprio e contro il re di 
N apoli, parente e difensore dolio spodestato nipote ..

« La Giustizia divina, osserva la Terni, tutto vaglia e cri
vella.-. elimina dalle altezze la stirpe non più degna di starvi ». 
(pag. 211).

Bianca Maria e Francesco Sforza riscossero stima ed 
amore dai loro sudditi ; una lunga schiera era andata, dal C a
pitolo Francescano di Lodi, a M elegnano ad implorare vita 
per la * buona signora » che, morendo, lasciò un universale 
rimpianto. « Questo, dico la Terni, fu il monumento più glo
rioso ; più duraturo dell'urna marmorea distrutta un secolo più 
tardi insieme a quella di Francesco ed a tutte le tombe Sfor
zesche nel duomo di M ilano » (pag. 209). A lla  Terni il merito 
di avere così felicem ente rinverdita ed illuminata la memoria 
di tant0 virtuosa, forte Donna.
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« Libertas Perpetua » - Le « O ssa  » del Santo D alm ata  -  
riposano nel M aggior Tem pio - della Repubblica da lui ini
zia ta . — Polem iche e memorie. — Estratto da « Libertas per
petua » (M useum) A nno IX (X X III)  N . 1. — Repubblica di 
S . Marino - 1941 -  A rti Grafiche F. della Balda.

Il valoroso periodico « Libertas Perpetua  » della più pic
cola, ma meravigliosa, Repubblica di S . Marino, ha raccolto 
in oltre 50  pagine di testo quanto fu scrirto, nei passati mesi, 
intorno all’esistenza del corpo di S . Marino, nel maggior tem
pio della Repubblica. Esso è a S . Marino e non a S . S te 
fano in M ilano, nè a Pavia. Tutti i Sanmarinesi ne furono 
tocchi dall’affermazione diversa dalla loro fondamentale costante 
credenza e pensano anche che della vertenza « abbia ad occu
parsi anche la Curia, Romana, perchè le  R eliquie non dicono 
molto se non sono circondate da venerazione » e sicurezza di 
loro autentica esistenza (pag. 41).

Il periodico dimostra anche che il corpo del Santo, trovato 
nella pieve di S- Marino nel 1586, (non a M ilano o a Pavia) 
riposa colà integro, tranne una costola che fu regalata all’isola 
d ’A rbe sua patria (pag. 35).

** *

Maestri Annibaie — L a  regola monastica d i San C o
lombano nella sua durata. - Bobbio, T ip . Bellocchio 1941.

A lcuni hanno sostenuto che la regola di S . Colombano, 
durò assai breve tempo. Il Maestri (specializzatosi nelle que
stioni rampollanti da e intorno al grande Santo, con acume pari a 
ponderazione, nella voluta restrinzione dei soggetti, per approfon
dirli) dimostra, con documenti ed argomentazioni probanti, 
la persistenza della regola, in età tarda (X  secolo), ancora nella  
sua interezza. Fra essi, notevoli un accenno concernente la 
traslazione delle reliquie da Bobbio a Pavia (930), un miracolo 
ad intercessione del Santo, pur del mille, e sopratutto la let
tera di Gerberto già abate di Bobbio (papa Silvestro II) al
l’alba del m ille contro una tendenza diretta ad abbandonarla,
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allo scopo d ’abbracciare quella benedettina. In casi particolari, 
dimostra l’A ., come abbia durato oltre il m ille, per esem pio  
a Bobbio (1449).

La monografia fa parte della serie di S tu d i ed  atti della  
Compagnia degli O blati di San Colombano in San Colombano 
al Lambro : per serenità di metodo e attendibilità di conclu
sioni fa onore al suo autore.

** *

Studi sulle reazioni tra m etalli e soluzioni elet
trolitiche.

E ’ l’argomento che l ’ingegnere Roberto P iontelli, assi
stente d ell’istituto di Chimica industriale della R a Università 
di Milano, à reso noto in una pubblicazione edita dal Reale 
Istituto Lombardo delle Scienze e lettere.

Passate in rassegna le cause, per le quali nei processi di 
reazione tra metalli e soluzioni ioniche, alla superficie del me
tallo, alcune zone assumono comportamento anodico ed altre 
catodico, viene svolta una teoria statistica generale dei processi 
medssimi. V ien e  poi sviluppata la teoria delle pile locali, ed 
infine discussa l’influenza dai processi di diffusione.

Come si vede l’argomento è irto di difficoltà, ma l ’inge
gnere Piontelli lo tratta in modo chiaro e preciso.

** *

La lotta contro la M alaria - Il conte Luigi Torelli -
L ’interessante rivista M unicipale Storico artistica « Torino » (1 ) 
ci riferisce che, di recente, la Contessa Celestina Torelli R olle  
di Torino, ha donato alla Podesteria ed alla Biblioteca Civica  
di Torino l ’opera del prof. A ntonio M onti su « L a  bonifica 
d e ll’A gro Rom ano e la lotta contro la malaria nel pensiero e 
n ell’opera del Conte Luigi Torelli » (2).

(1) Torino - 1941. Aprile, pag. 43-44.
(2) Milano - Cordani. S . A .  194).
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11 Torelli, nato a V illa  di Tirano il IO Febbraio 1810, 
la maggior parte di sua vita spese a Torino, « apprezzato da 
Cavour e stimato da tutti ». Ardente, fattivo patriota, com 
battè in tutte le guerre per l’indipendenza e l ’unità d ’Italia. 
Fu ministro di AgricoUura e Commercio ; deputato di vari 
C ollegi, senatore del Regno, Governatore della V altellina, 
Prefetto di Bergamo, Palermo, P isa e V enezia.

Fu suo vanto l ’avere sostenuto il progetto per la ferrovia 
del C enisio, il taglio d ell’itmo di Suez e la necessità della bo
nifica delle zone colpite dalla malaria.

D ed icò  gli ultimi anni della sua vita all’erezione degli 
Ossari di S . Martino e Solferino ».

Morì nel 1887^
A  lui si deve la ripresa energica, paziente, costante del 

lavoro per la bonifica, già tentata da altri, d ell’Agro Romano 
e sopratutto per liberare tante zone d ’Italia da quello persi
stente vasto malanno che è la febbre della malaria. D i questa 
soffrivano tanti paesi della Lombardia ed anche del Lodigiano.

D ella « Malaria d’Italia » egli ne fece uno studio parti
colare che pubblicò nel 1883 con una Carta d ’Italia nella 
quale, a colori diversi, sono indicate le zone malariche-

A llo  studio sulla conoscenza del male fece seguire i saggi 
provvedimenti, promovendo lo scolo delle acque, le pianta
gioni degli Eucaliptus, la coltivazione e il drenaggio delle 
terre acquitrinose.

Il M onti, nella sua recente pubblicazione, illustra le d i
verse opere ed imprese grandiose promosse dal Torelli per to
gliere la cancrena del latifondo, della conseguente malaria e 
l’immigrazione all’estero.

E ’ un lontano ricordo degli anni giovanili, quando, studente 
a Roma, si andava a visitare la colonia di bonifica che, presso 
l ’A bbazia delle Tre Fantane, il Torelli^ aveva messo in opera 
a mezzo dei frati Trappisti con l ’aiuto dei poveri prigionieri. 
A  sera bisognava tornare presto in ^ittà per non essere morsi 
dalla velenosa zanzara !

Quanti di quei bonificatori vi soccombettero ! M a oggi 
su quelle tenaci zolle germoglia rigoglioso il frumento, olezzano 
gli eucaliptus, le rose ed i garofani, crescono abbondanti e 
saporiti gli ortaggi.
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Moltissime mani si levano oggi a benedire l’opera del 
Cav. Torelli ; la quale poi, dal D uce, venne riassunta con più 
vasto progrumma, con abbondanza di mezzi sicché migliaia e 
migliaia di Ettari di terreno intorno a Roma, in Toscana, in 
Sicilia  divennero sedi sicure di prosperità e grandezza.

Siamo grati al M onti che ha rinverdita la memoria di 
tanto pubblico Benefattore ; alla Sig- C .ssa Celestina Torelli 
che ha donato anche alla nostra Biblioteca la suindicata opera.

N el Lodigiano, la febbre della malaria, in effetto dei 
provvedimenti statali e provinciali è scomparsa e le  nuove ge
nerazioni affrontano, vigorose e sane, il lavoro della campagna.

** *

A lip r a n d i G iu s e p p e  — L'Alfabeto nello Zibaldoni del 
Leopardi.

—  G. B- Vico e la Scrittura (Padova - Penada 1941).

—  Giotìan Battista Vico e la scrittura nella prima « Scienza
Nuova  ».

—  Foglie dell’albero della vita.

Quattro interessanti pubblicazioni, storico-letterarie ; la 
terza, a forma di meditazioni, ha originali idee riguardo alla 
vita che si svolge in strada, nella lettura della terza pagina, 
nello spazio e nell’attimo che troppo è ... fuggevole e prezioso.

N ella  seconda l’Autore raccolse, in ordine cronologico, 
quanto il V ico  ha scritto nelle sue opere maggiori intorno alla 
scrittura ed nlle rappresentazioni grafiche, svolgendo conside
razioni che arrivano però soltanto alla prima « Scienza Nuova ». 
In merito a questo ha detto in altre sue pubblicazioni.

N ella  terza narra le forme e le vicende della scrit* 
tura, nei diversi tempi e presso i diversi popoli e rileva il suo 
valore documenrario, per cui il grande filosofo e storico 
G . B. V ico  potè addivenire alla stesura della « Scienza Nuova  » .

La quarta è una raccolta paziente e geniale per cui dagli 
scritti del e letterato e filosofo Recanatese, l’Autore rileva 
quanto, sagacemente, ha scritto il Leopardi intorno alle origini 
e valore d e ll’A lfabeto. Con soli 24 diversi segni si formano mi



B ib liografìa

lioni di parole ed anche infocati discorsi. Così il pittore con 
poche linee e colori, e il musico con pochissime note, compone 
meraviglie eccelse di arte.

E' un opuscolo davvero curioso e interessante a leggersi.

** *

Angelo losìa - Sicilia - Poema — M ilano, Casa E d i
trice «Q uaderni di P o e s ia » ;  1940 - X V III-

E ’ un bel poemetto che l ’Iosìa, Capomanipolo della 
M . V . S . N -, canta ad onore e lode della bella trinacria, che 
una volta fu il granaio d'Italia, la sede di una gloriosa civiltà 
congiunzione di latino, bizantinismo ed arabo, patria di illustri 
scienziati, di miracolosi e taumaturghi santi, fra i quali noi no
veriamo il patrono nostro S . Bassiano.

D alle disposizioni del D uce sul Latifondo, l’Italia spera 
la risurrezione della antica prosperità d ell’incantevole Isola,
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Sotto i portici del Broletto

Da tempo l ’Amm inistrazione Comunale aveva sta
bilito di dare ai portici del Broletto una sistem azione 
più conforme a ll’antichità del palazzo di Città.

Questo era stato fatto nel 1284, al tempo di Cor
rado Confalonieri, capitano della Credenza del Popolo 
Lodigiano ; poi nel 1307 e 1337 aveva avute aggiunte 
e varianti specialm ente riguardo alla grande scala che 
dal piano terreno m etteva a quello snperiore (1).

Nel 1615 sui due corpi arretrati della facciata verso 
la  Piazza del Duomo, fiancheggianti il corpo centrale 
avanzato, vennero posti i due marmorei bei monumenti 
a ricordo ed onore di G. Pompeo Strabone e d ell’im pe
ratore Federico Barbarossa, benefattori insigni di Lodi 
nostra. Pompeo restaurò l ’antica Lodi, Federico volle 
e protesse il sorgere della Lodi nuova.

N el 1645 e 1646, si attuò la riforma della grande 
sala del Consiglio voltandola dallo stile  gotico nel clas
sico romano che, dal m iglior interprete del tempo An
drea Palladio (1518-80), si d isse Palladiano. L’aula do
veva accogliere a consiglio i maggiori giurisdicenti della  
Città e le  im m agini dei defunti cittadini più benem eriti e 
distinti.

N ella riforma del sec. X Y II la prima tratta della  
scala fa  voltata con sbocco diretto verso la  piazzetta 
del Broletto, come tuttora vedesi (2).

Anni sono si scopersero le forme dei prim itivi fi- 
nestroni, bifore, con arco acuto e si posero in evidenza

(1) Vedasi le due iscrizioni lapidarie in Museo Civico.
(2) Vedansi le lapidi murate in facciata del palazzo e nella 

superiore loggia.
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con grande plauso. Ora, volevasi fare un altro passo di 
ripristino, giusta g li assaggi e gli studi dell’Ing. Capo 
Dott. R. Vaghi. V olevasi anche riportare la prima tratta 
della scala a ll’originario suo posto, come tuttora vedesi 
in altri palazzi Comunali di quell’antico tempo : ciò 
anche per rendere più libero e comodo l ’accesso dalla 
piazza al coperto del portico.

Ripristino questo che si dovette rimandare ad altro 
tempo per cause diverse, le quali determinarono altre 
sospensioni dei lavori. Auguriamo che questi, in pros
simo tempo, possano essere condotti a compimento.

Si potè però rinnovare in granito il rivestim ento  
di qualche pilastro e colonne il pavim ento tutto del porti
cato : si rifecero le stabiliture degli archi e delle volte. 
Si aprì al pubblico passaggio, verso corso Umberto I, il 
locale prima destinato ad altro uso. Esso debitam ente 
sistem ato, in due nicchie raccolse i busti marmorei di 
Cavonr e Garibaldi che prima erano appoggiati a le
sene del portico.

N ell’opposto lato, dove il Palazzo Comunale si ap
poggia alla Cattedrale, il vano che comprendeva il 
pozzo com uuale e la scaletta di soccorso fra Duomo e 
Municipio, opportunam eute liberato da altre costruzioni, 
fu dato al Sig. B ianchi Battista che, con generoso con
corso, provvide a dargli l ’aspetto di un negozio in stile  
m edioevale. Si accede m ediante l ’apertura di una grande 
bifora che si alza da terra verso il volto del portico.

Così, dove una volta fiorivano i ch iacchierìi dei 
cittadini che accedevano o sostavano presso il « pozzo 
cam unale » dove corsero i passi celeri e cauti degli 
accessi segreti, ora si svolgono le contrattazioni paci
fiche e com m erciali d’una bella botteguccia.

Si può dire che il com plesso dei lavori e dell’opere, 
sotto la direzione dell’Egr. Ing. Vaghi, è riuscita di no
tevole gradito m iglioramento.

L A  D IR E Z IO N E

/
\
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M E S T I  R I C O R D I

P. C esare M aria Barzaghi

P. C. Barzaghi nato a Como il 28 Marzo 1863 ; professato religioso 
barnabita nella casa di Monza il 22 Ottobre 1881 ; consacrato Sa- 
cerdote a Roma il 15 Maggio 1888. Venuto a Lodi nel 1889, p iù  non 

se ne allontanò e vi morì la notte del 5 Maggio 1941-XIX.
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Egli è morto a 78 anni, nella  modesta cam eretta 
del Collegio di S. Francesco, dopo una dolorosa m alat
tia di due mesi, confortata dall’amorevole assistenza  
dei Confratelli, dall’interessam ento di tutta la Cittadi
nanza e sopratutto dall’ausilio potente dei SS. Sacra
menti.

** *

Padre Barzaghi, per la  quantità degli spirituali con
tatti e delle diverse opere a lle quali m ise la mano, era 
diventato come un’istituzione cittadina, della quale tutti 
si giovavano.

Per questo, venuto a Lodi, non se ne volle mai più 
allontanare ; neppure nel tempo delle vacanze. Voleva  
essere pronto, in qualunque giorno dell’anno, per quanti
lo chiam assero in loro aiuto. D all’altare al confessionale, 
dal convento a lle corsie degli ospedali, nelle ce lle  delle 
carceri, nelle case private dove era il dolore, la povertà, 
la  sofferenza, dove incom beva il pericolo della morte 
e il caso era delicato a risolversi, fu un incessante  
esercizio di sacro ministero. D all’insegnam ento in Col’ 
legio a quelle delle Scuole Pubbliche ; dalla predica
zione in S. Francesco, a quelle nelle ch iese della Città, 
in quelle dei quartieri popolari di S. Maria Maddalena 
e di S. Rocco, o della D iocesi dove era qualche straordi
naria solennità, od una ricorrenza sacra-patriottica ; dal 
ricevere dignitoso dai ricchi, per distribuirlo segreta- 
mente e sacerdotalm ente dove vi erano bisogni di soc
corso e di conforto ; dal trovarsi Egli là ovunque c’era 
una pace da comporre, una sventura da rimediare, un 
aiuto da ottenere ; ecco indicato il com plesso delle pra
tiche per cui la sua giornata era sempre piena e frut
tuosa, ed ogni giorno aveva i suoi casi o consueti o 
m olteplici o straordinari.

** *

N ella vita pubblica cittadina partecipò sempre at
tivam ente ad ogni sua buona m anifestazione. Dal sor
gere del Circolo P a llavicin o  e della Casa dello Studente ;
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dallo im pulso a ll’Opera del pane d i S. Antonio, a ll’is t i
tuzione della Croce B ianca  per la  cura clim atica ed 
alpina della gioventù cristiana ; dall’assistenza ai sol
dati ammalati negli Ospedali, aH’accompagnamento di 
loro Salm e al grande Cimitero, lontane dalla loro casa 
natia e dai loro parenti, in qualunque giorno ed ora, 
nonostante le  avversità del tempo ; il prestarsi volonte
roso e pronto in ogni più urgente e grave bisogno, per 
unire anim i lontani, per trasm ettere estrem e volontà, 
affettuosi saluti, per chiudere umanamente una dolorosa 
parentesi o colmare un pauroso vuoto ; ecco l’insiem e 
delle opere del modesto religioso. Le quali, prospettate 
al Governo, gli meritarono l ’onore della Commenda d’i 
tali«, altro ricordo della sua Messa d’oro celebrata in 
Lodi nel 1936.

** *

Tale lieta  ricorrenza venne festeggiata con ogni 
maggior possibile solennità. Vi parteciparono tutte le 
Autorità Cittadine, religiose, politiche, civ ili, m ilitari 
e fasciste.

A suo onore la Città raccolse allora, con pubblica  
sottoscrizione, una somma che a lu i offerta, gli servì 
per il compimento di altre opere di bene, in beneficio  
di quanti abbisognavano di assistenza ed aiuto n e ll’i
struzione o di soccorso per le  necessità m ateriali del 
vivere quotidiano. E giù giù, in certi fondi oscuri, dove 
erano le insid ie dell’errore e le lusinghe del denaro, 
Egli, scendeva, abile e coraggioso, a togliere il pericolo, 
ad im pedire lo sviarsi delle anime.

** *

La Cittadinanza fu grata a ll’opera com plessa e 
fruttuosa del povero Padre. Ammalato, ne seguì con 
ansia l ’alternarsi m olteplice della speranza e dei tim ori; 
l ’accompagnò con gli auguri e con le preghiere che per 
Lui si innalzavano da tutto un popolo, da vicino e da 
lontano.
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Avvenuta la morte, nella  camera in cui la  sua 
Salm a fu esposta per due giorni, fu un accorrere con
tinuo di gente d'ogni grado e condizione perchè tutti 
avevano una preghiera da dire per Lui, una domanda 
da rivolgergli, un saluto affettuoso e riconoscente da 
dargli : ancora una volta volevano baciare la sua mano 
benefica, prendere un ricordo, ed anche... insinuargli 
dalla parte del cuore, tra la veste ed ii braccio, una 
letterina di invocazione. Il Padre le  ha portate con se 
nel sepolcro perchè di là  il Signore le  possa più pro
piziam ente accogliere.

* * *

I suoi funebri ebbero davvero l ’espressione di un 
« lutto cittadino ». Nel suo trasporto al Cimitero passò 
per i quartieri popolari e da lu i prediletti, campo fecondo 
di santo e provvido ministero, ricevendo da tutti un ri
conoscente omaggio. Essi non furono un triste e freddo 
mortorio, ma una trionfale andata verso quella casetta  
sotterranea dove, nella pace del Signore, riposano tanti 
altri suoi Confratelli della Barnabitica fam iglia.

Egli si è separato da noi per congiungersi, come 
dice la S. Scrittura, ai suoi Cari che l ’hanno preceduto 
nella vita eterna. Dal Cielo ci sorride e là  ci attende, 
Noi intanto preghiamo e ricordiamo riconoscenti e 
fedeli.

A . G. Baroni

** *

Dott. Giovanni Farina di L od i — Con vivo 
rincrescim ento ricordiamo la scomparsa di quest’altro 
nostro concittadino, appassionato raccoglitore di antiche 
storiche memorie. Morì dopo breve m alattia il 21 Gen
naio p. p.

Nato in Lodi nel 1874, laureatosi a Pavia nel 1899, 
da ben lungo tempo teneva la condotta medica del 
così detto Chioso di Porta Adda, il servizio di cura
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dei Carcerati, e dei degenti nella P ia Casa di Ricovero 
e dei fanciu lli d ell’infanzia abbandonata.

N ella  durata della grande guerra, 1915-18, fu Capi
tano medico al fronte : dopo fu mandato in Puglia in 
soccorso a quelle popolazioni colpite dalla Spagnuola.

Era tenente colonnello dell’Esercito e iscritto al 
Partito sino dal 1923. P iù  volte, ad intervalli, tenne 
anche la carica di U fficia le Sanitario del Comune.

Di carattere mite e fam iliare, seppe dappertutto 
guadagnarsi la generale benevolenza.

Alla fam iglia sua, alla parentela sua e specialm ente  
alla fam iglia V ianelli Farina, l ’assicurazione della nostra 
viva e pia memoria.

** *

Bassi D. Cesare Arciprete d i Secugnago — 
Nacque a Lodivecchio nel 1879 da laboriosa fam iglia, or
dinato nel 1902 ; fu prete zelante, attivo, amante anche 
degli studi storici. Coadiutore prim a a S. Zenone a l 
Lam bro , a P an ilo  ed a Zelobuonpersico, poi venne man
dato parroco a L avagn a  ed infine a Secugnago, dove 
rinnovò quelle troppo anguste Chiese Parrocchiali. Monu
m entale riuscì la Chiesa di Secugnago eretta su disegno 
e direttiva dellTng. N oli Dattarino. Per tali sue bene
merenze fu insignito del titolo di prevosto e di cano- 
nonico. Era a Secugnago dal 1930 e vi morì, molto 
compianto, nel Febbraio p. p.

** *

Micheli D. Riccardo A rciprete d i Brembio  — 
Era nativo di S. Pietro in Grera, l ’antico rifugio dei Lo
digiani esulati da Lodi nel 1158. Consacrato sacerdote 
nel 1897, fu coadiutore a S. Stefano Lodigiano ed a 
Secugnago poi arciprete a Cerro al Lambro dove è una 
chiesina ricca di tanti lavori dell’arte pittorica antica.

Da Cerro al Lambro fu promosso Arciprete a Brem
bio : li fu suo m eiito l ’aver salvato da rovina un com
pleto prezioso parato bianco sacerdotale di stile secen
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tesco, ricco tessuto in oro, argento, fiorami in sete a 
colori, segno di un dignitoso fasto.

Fece decorare egregiam ente, dal bravo pittore pro
fessor Cesare Secchi di Lodi, la chiesa parrocchiale, 
opera d’arte del sec X Y II aiutata poi dalla generosa  
disposizione di Bonomi e del C.te Andreani essa presen- 
tavasi graziosa nelle sue linee architettoniche, ma man
cava della occorrente decorazione.

Morendo, il Micheli beneficò largam ente il nostro 
Seminario V escovile. Per le sue benem erenze era stato 
annoverato fra i Camerieri Segreti di S, S.

Speriamo che ora sia nel coro dei Santi Sacerdoti.

** *

Dott. Guido Medri d i Cavacurta  — E ’ un caro 
ricordo di tempi ormai lontani, poiché da più di 30 anni 
il Medri teneva la cura m edica del com une di Cavacurta.

Anche lui, n ell’esercizio della sua nobile professione, 
seppe acquistarsi la stim a e la riconoscenza degli abi
tanti del luogo e dei Comuni vicin i. Ne furono un segno 
evidente i suoi funebri riusciti notevoli per largo con
corso di gente d’ogni età e condizione.

** *

Renda prof. Ferdinando direttore delle 
Scuole d i Casalpusterlengo  — Fu ottimo superiore, quasi 
padre amoroso e consigliere saggio con quanti, In
segnanti del luogo e vicini ebbero a trattare con lui 
negli undici anni in cui Egli tenne la direzione delle 
Scuole d ell’importante laborioso industre borgo.

Credente, praticante e bene edotto dei compiti suoi 
scolastici, lascia di sè un ottimo ricordo e un largo 
rimpianto. La sua morte giustam ente fu segnata come 
un lutto cittadino.
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*
* * \

Giambelli Eliso* D irettrice d e ll’ Orfanotrofio 
Fem m inile d i L odi — Era nata in Busto Arsizio il 
20 Febbraio 1863, da Stazza Giuseppa ed. Alessandro 
Giam belli che, per più anni, fu direttore della nostra 
Scuola Normale Fem m inile.

Nel 1895 veniva nominata direttrice dell’Orfanotro
fio Fem m inile. In tale carica, stim ata ed amata da su
periori e dalle orfane, si mantenne per 45 anni, meri
tandosi alla fine del lungo ed operoso ufficio, con 
altre attestazioni, quella della m edaglia d’oro. Onore 
questo che, tanti anni prima, era toccato alla Signora 
Scataglio Rosa (1) che, pure per molto tempo, aveva te
nuta la direzione dell’istitu to  e poi nel 1850 era passata 
a ll’I. R. Collegio di S. F ilippo in Milano. Giova richiamare 
queste fe lic i ricordanze perchè, per esse, persone ed 
istituti, a vicenda si illustrano, e si fanno apprezzare.

U savasi chiam arla “ la  S ignora  „ e lo meritò 
per la dignità d ell’aspetto e del tratto, per la no
biltà dei sentim enti, per la  generosa dedizione al suo 
alto compito ; in  realtà però era riconosciuta per la 
m am m a  affettuosa, vigilante, saggia di tutte le  fanciulle  
che a ll’Orfanotrofio chiedeveno le cure mancate nella  
naturale fam iglia.

Non è compito nostro descrivere i provvedimenti, 
le innovazioni introdotte nella  vita dell’istitu to, in ac
cordo con le  direttive tracciate dai Consigli d’Ammini
strazione perchè Ella in tutto m ise la sua buona, retta 
cristiana attività e sentimento, tutto conducendo a felice  
esito. Mutano i tempi, i Consigli, ossia gli uomini e 
le  tendenze ; ma la G iam belli trionfò di tutto, per il 
vantaggio fisico, morale, religioso delle sue figliuole.

La vita intellettuale delle orfane era nel lavoro e 
nello studio a seconda delle attitudini diverse delle 
giovani : a tutte attendeva provvida la Direttrice.

(1) Per eventuali rapporti con la famiglia dell’incisore Scat- 
toglio Pietro vedi Ateneo Veneto 1941 pp. 194-195.



118 M esti ricordi

In concorso col Consiglio provvide acchè l ’ar
tistica chiesetta d ell’Orfanotrofio, che già una volta fu 
delle Suore Clarisse (S. Chiara Nuova), risplendesse  
nelle sue vaghe forme.

Collocata a riposo, ebbe una solenne attestazione 
cittadina : nella quale l ’autorità del Vescovo portò, oltre 
l ’encom io proprio, la benedizione del S. Padre ; il Po
destà e il Presidente d ell’istitu to  avv. Andrea Ferrari 
attestarono le benem erenze della Giam belli. Questa, 
giusto suo desiderio, continuò a vivere, in separato ap
partamentino, presso quelle che sempre furono le sue 
figliuole, nella casa ancora in cui per tanti anni si 
prodigò esem pio di virtù e di eletta condotta.

In quell’appartamentino la sera del 26 Dicembre, 
dopo 77 anni di vita, chiuse gli occhi alla visione delle  
cose di sua grande fam iglia terrena per aprirli festanti 
al gaudio dell’eternità.

Con felice pensiero del Presidente Avv. Ferrari e 
del Consiglio, la cameretta, in cui la Griambelli visse  
gli ultim i anni, sarà conservata come suo caro ricordo, 
centro dinamico di costanti, nuove energie.

La dom enica 27 Aprile venne dedicata a pie e 
pensose affermazioni in onore della Giambelli, com in
ciate al mattino con una funzione sacra al Cimitero 
ed esp licatesi poi in m olteplici forme nella  riunione 
al locale grande dello Società Operaia. Quella solennità, 
ad iniziativa delle sigg. G iulini e V ianello, d ell’Avv. N i
colini ed altri fin ì con la raccolta di offerte per la isti
tuzione d’un lettino intestato al nome della Giam
belli nella v illa  di V al Cavallina donata, dalla genero
sità di Monsig. Giov. Comizzoli, ai nostri Orfanotrofi.

Così si perpetuò la memoria della Giam belli che 
scomparsa nel corpo, vive operosa nei ricordi che di 
Lei rimangono.

Oltre ai giornali locali « Cittadino » e « Popolo di Lodi » ve
dasi il periodico « L'orfano » di Milano, Gennaio 1941-XIX.
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P ER  L A  C I T T À  E I C O M U I  

del  T e r r i t o r i o  Lo d i g i a n o  e de l la  Diocesi  

DI  L O D I

Il Culto di S. Colombano 
in Italia

(C on tin u a zio n e  ve d i N .  p receden te )

I O CES I DI  C O M O

C I T T À  

Premesse

Fra le D iocesi lombarde Como tenne e tiene tuttora 
un buon posto nella  pratica del culto di S. Colombano. 
Sono ancor oggi cinque le località comasche, le quali 
ricordano e venerano il Santo Abate di Bobbio. Quali 
siano state le origini priùie di tale culto lo si potrà 
vedere anche nel corso della trattazione. Giova però 
accennare subito e genericam ente alla relazione di 
S. Colombano co n . Agrippino, vescovo di Como ; al fatto 
di Amalrico pure vescovo di Como e Abate di Bobbio. 
Inoltre si può pensare ai possessi m onastici, e pòr la 
V altellina anche a ll’influenza della Chiesa svizzera, che 
venera S. Colombano come uno degli apostoli del Cri
stianesim o fra le sue popolazioni. Infatti la diocesi di 
Coira ebbe relazioni molto strette con la D iocesi di 
Como e dipendè per qualche tempo dal metropolita di 
di Milano.
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In fine il Cantù, n ella  sua « Storia. . di Como » 
(voi. I, p. 251), parlando di S. Colombano e di Agrip
pino, fa un vago cenno che il primo, venendo da Bre- 
genz, possa essere passato nelle vicinanze del Lario.

• Il fatto è probabile tanto nel caso che S. Colom
bano sia disceso in Italia passando da Chiavenna, quanto 
in quello che sia disceso dal Lucomagno e per le Tre 
V alli. Esisteva infatti una strada romana, che dal sommo 
del Lago Verbano (o Maggiore) presso la località Campi 
Canini, si portava su lla  sponda occidentale del Ceresio, 
toccando Subinate, per trasferirsi a Como, e di là a Mi
lano. I l passaggio di S. Colombano per Como o nelle sue 
vicinanze è un’ipotesi che sp iega bene i suoi rapporti 
con Agrippino allora vescovo della Chiesa com ense. 
(V. Baratta, Fraccaro, V isentin  -  Grande Atlante Geo
grafico -  De Agostini, Novara - ed IV Italia Romana, 
Foglio I).

S. Colom bano e Agrippino

Agrippino, secondo il Cantù, fu vescovo di Como 
dopo il 607 e partigiano dello scism a dei Tre Capitoli.

I suoi rapporti con S. Colombano sono testim oniati 
da una sua lettera diretta al Santo, mentre questi per 
la via di Bregenz moveva verso il Lazio, per stimolarlo 
a rinunciare alla com unione della Romana Chiesa e del 
Pontefice, accusati di eresia nestoriana. E in una nota 
(p. 151) il Cantù precisa : Veram ente S. Colombano nar
rando a papa Bonifacio IV tal fatto, non dice chi scri
vesse la  lettera (V. Bibliot. PP. t. 12, p. 31 ; e Pagi, 
note al Bar. al 614). Ma sul principio di essa scrive : 
Si vero aliqua tam quam zeli modum excedentis verba 
aut in hac aut in altèra contra Agripp..., qui me movit 
ad scribendum , epistola inveneretis incondita, meae in- 
discretioni, non elationi deputetis.

D a ll’inciso « Agripp (ino) che mi spinge a scrivere » 
l ’oblato Oltrocchi (Eccl. med. hist. ligustica) indusse  
che fosse Agrippino, tanto più che il C eillierio (Hist. 
des aut. eccl., t. 18, 490) riportando quella lettera, forse 
da altro codice, scrisse « Agrippin (o) ».
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Sullo stesso argomento si possono vedere utilm ente  
il Martin, V ita di S. Colombano, e il Grimaldi, S. Co
lombano e Agilulfo, in  Archivio Storico Parmense, 1930.

Amalrico e la Chiesa di S. Colombano
i ■ ,

Amalrico fu vescovo di Como secondo il Cantù 
dal 842 al 855, e secondo il Tatti dal 844 al 865. Nato 
da illustre schiatta, ebbe un fratello di nome Leonardo 
che, secondo il Cantù, fu probabilmente conte di Milano ; 
e un nipote di nome Segevato, che fu vassallo regio. 
Amalrico interessa queste ricerche per due motivi. 
Prima perchè, mentre fu vescovo di Como, fu anche 
abate del monastero di S. Colombano di Bobbio. Poi 
perchè gli storici com aschi attribuiscono a lu i l ’erezione 
in  Como della Chiesa di S. Colombano. E ssa si trovava 
ai confini delle Parrocchie di S. Fedele e di S. Bene
detto, nella contrada già detta dei Tre Monasteri, poi 
dell’Unione, attualm ente Armando Diaz^corrispondente 
a ll’attuale palazzo d ell’intendenza. In proposito si pos
sono vedere : 1. Atti della V isita Pastorale Diocesana  
di F. Ninguarda vescovo di Como 1589-1593, Como, 
tip. O stinelli di C. A., 1892-94 pag, 38-30 nota. 2. Tatti, 
Annali Sacri di Como, Caprani, Como, 1663; voi. I, 
pag. 659 e ss.

La posizione di Amalrico vescovo di Como e Abate 
di Bobbio risulta da un Indulto im periale di Lotario 
riportato nel Codice Diplom atico del Monastero di Bob
bio pubblicato da C. Cipolla nel voi. I, p. 142, n. XXXVII, 
datato da « Gandulfi V illa  », ai 22 agosto 843, Nel c i
tato documento Amalrico figura vescovo di Como e 
abate di Bobbio nello stesso tempo.

Il codice già citato in due altri docum enti ai 
n. X L II e LX, parla ancora di un Almarico ; ed è pre
sum ibile che sia ancora quello di prima.

Col fatto della erezione della chiesa di S. Colom
bano si comprende bene la portata del culto del Santo 
abate in Como. Poteva essere divozione del Vescovo  
Amalrico, che introduceva nella sua diocesi il culto
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d ’un santo già in quei tempi largam ene venerato ; ma 
poteva anche essere il coronamento di un culto locale  
già noto e praticato.

S. Coiombano nella chiesa comense.

N ell’archivio del capitolo della cattedrale di Como 
esiste  un M issale del principio del secolo XIY. E ’ un 
bel codice pergam enaceo in buon stato di conservazione, 
vergato con nitidi caratteri gotici rossi e neri, con le 
in izia li miniate, e d’importanza speciale, non soltanto 
per la liturgia, ma anche per le notizie che contiene. 
Sono appunto queste che fanno al caso. Infatti nella  
penultim a parte elenca i diritti del capitolo su lle chiese 
e sui luoghi della città e delle vicinanze ; in com plesso  
una cinquantina. Y i si trova anche la situazione eccle
siastica della chiesa di S Colombano, della quale si 
dice che è e deve essere soggetta alla chiesa cattedrale 
come sua m atrice ; e che il sacerdote che la officia  
deve ricevere l’investitura dal capitolo e deve obbedirlo. 
Come si vede è una situazione speciale che d ifficil
mente si troverà altrove ; forse deriva dalla fondazione 
fatta dal vescovo Amalrico.

S. Colombano è pure invocato nelle L itanie dei 
santi in uso nella  antica chiesa com ense.

Infatti n e ll’archivio della Curia vescovile si con
serva un altro codice, di cui si occupò Mons. Dott. 
G. Baserga in uno dei suoi dotti e ponderati lavori. 
(Y. Un L au dario  Quattrocentesco a Como, in Periodico  
della Società Storica Comense, voi. XXY, Fase. 77-78, 
1924). I l Baserga constata che il codice fu scritto da 
un certo V entrete di Piuro nel 1420 ed apparteneva  
alla confraternita dei D iscip lin i o Battuti di S. Marta di 
di Como. Proseguendo poi dice ancora : « In più luoghi 
infatti si nomina S. Abbondio nostro patrono e n e lle  
litanie dei santi si invocano pressoché tutti quelli che 
hanno in città ch iese a loro dedicate ; chiese, o ancora 
conservate, oppure se non conservate esistenti a 
quel tempo. Così S. Protaso, S. Benedetto. S. Coloni-
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bano, S. Stefano, S. Brigida, S. Giuliano, S. Donato, 
S. Agata, S. Orsola, S. Chiara, S. Cecilia, S. Giacomo, 
S. Giorgio, S. Damiano, S. Nazaro, S. Fedele, S. Car- 
poforo. Sono Santi che nelle litan ie liturgiche, quelle  
approvate dalla chiesa, non sono plinto inclusi, mentre 
qui nel nostro codice sono passati come in rassegna, 
indizio non dubbio che quel libro era usato da persone 
di un sito che avevano il nome di quei santi quotidia
nam ente su lla  bocca».

Dunque a Como nel 1400 il nome di S. Colombano 
era quotidianam ente sulla bocca dei devoti, che lo in 
vocavano insiem e ai santi più cari. Si può quindi ri
tenere che il suo culto era a quel tempo ancora vivo 
e popolare.

Anche in altri libri liturgici della chiesa comense 
si trova S. Colombano invocato nelle L itanie dei santi.

I l sac. Pietro Buzzetti in un opuscolo intitolato 
« Libri L iturgici di Rito Patriarchino per la diocesi 
di Como» (Como, 1905 -  Unione Tip. Ferrari) a pa
gina 13-14 espone quanto segue. Il Sacramentario pa
triarchino nelle litan ie per gli inferm i, che si recitano 
per la rituale raccomandazione dell’anima, contiene tra 
gli altri l ’invocazione di S. Benedetto, S. Colombano, 
S. Gallo. S. Antonio, ecs.

Le Analecta Bollandiana del 1906, tomo XXV, 
fase. I, segnalano un codice con un’altra edizione di 
Litanie dei santi in uso a Como. La posizione del co
dice è la seguente : B iblioteca Nazionale di Roma, co
dice 136 Sessoriano, secolo XI o X II, carte 157. Vi si 
trova questa notizia : « Continet preces et benedictio- 
nes varias. De hoc codice ita Muratorius : hic codex 
pertinebat ad monacos S. Abundii alias Berceti in diocesi 
com ensi. Vide Mabillon Ann. Bened. 3, 2 ; TJghellium 
Italia  Sacra»,

Che il codice sia proprio comasco, a parte l ’opi
nione degli em eriti sopra citati, appare evidentissim o  
dai santi puramente ed esclusivam ente com aschi inseriti 
nelle Litanie, e in altri frammenti liturgici (per es. : 
patronus noster S. Abundius, etc.). E ’ precisato anche
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l ’uso delle L itanie ivi inserite : sono quelle che si can
tavano alla benedizione del fonte al sabato di P ente
coste. S. Colombano vi è invocato tra S. Eem igio e 
S. Gallo.

Il giorno della festa di S. Colombano nella Chiesa 
Comense è dato dal Tatti nei suoi « Annali Sacri di 
Como * (Caprani, Como, 1663, voi, I, p. 659 e ss.). Egli 
precisa che nel Breviario com ense è registrata una 
annuale rimenbranza al 23 novembre. E aggiunge : è 
ben vero che S. Colombano non morì in questo giorno, 
ma al 21 novem bre; tuttavia può essere che i nostri 
maggiori la trasferissero, perchè il 21 la chiesa uni
versale celebra la presentazione di Maria al Tempio... ». 
Non è qui il caso di trattare la questione ; basti anno
tare che a Como la festa di S. Colombano si celebrava  
il 23 novembre, come a Bobbio.

S. Colombano '* in b a ln eo ,,

La ch iesa di S. Colombano a Como era precisata  
con la specificazione in  balneo. La notizia è data dagli 
storici locali.

Il Tatti nel « Martirologium S. Novocom ensis Ec- 
clesiae » (Novocomi -  1675. p. 136-137) cita un docu
mento pontificio nel quale appunto si usa la denomi
nazione S. Colombano in  balneo ; ma non sa precisare 
se il documento sia di Adriano 1Y o di Adriano V.

Il Monti M. nella sua « Storia di Como » (voi. I, 
p. 89 ) spiega l ’aggiunta col fatto che sul posto della  
chiesa o nelle vicinanze furon trovate, in occasione di 
scavi, delle buone tracce di bagni romani.

Recentem ente se ne occupò Mons. G. Baserga nel 
suo studio « Bagni e Terme in Como romana » (Arti 
Grafiche E. Cavalieri, Como, 1941). Egli precisa che la 
scoperta fatta nella località consiste In tre pavimenti 
romani di mosaico e di marmo ; aggiunge che la de
nominazione in  balneo rende probabile l ’opinione che 
vi siano esistiti dei bagni romani.

Il fatto va segnalato perchè S. Colombano aveva
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delle preferenze per le rovine di cestruzioni romane, e 
pose in esse più volte la sua dimora. Potrebbe darsi 
che, nel caso del suo passaggio da Como, il santo abbia 
sostato nei locali dei bagni rovinati, e che la Chiesa, 
iv i eretta poi da Amalrico, fosse anche un ricordo del 
fatto, forse già segnato da un tabernacolo. Siamo nel 
campo delle congetture ; però qualche cosa di sim ile è 
avvenuto anche altrove.

Il monastero di S- Colombano

Un cambiamento molto importante per la chiesa di 
S. Colombano avvenne quando passò a una com unità 
di monache, qualificate come benedettine, Esse la ot-. 
tennero in enfitensi con 1*onere di un annuo canone al 
capitolo della cattedrale, e vi si insediarono fondandovi 
un monastero e riunendolo alla chiesa. Secondo il Tatti 
il fatto avvenne al 24 maggio 1317 per concessione del 
vescovo Leone III alle monache di S. Giacomo di Me- 
naggio e di S. M ichele di Lompino. E la conferma, si 
trova nella  visita  pastorale del vescovo Muggiasca, av
venuta noi 1793, come si vedrà più avanti.

Dopo la riunione, cioè dal 1317, la chiesa e il mo
nastero di S. Colombano vivono la stessa vita, seguono 
la medesim a sorte, e arrivano a una fine comune.

Le notizie posteriori, che si trovano intorno a questo 
istituto monastico, sono di due ordini : quelle che ri
specchiano la sua vita religiosa, e quelle che riguar
dano la gestione amm inistrativa. Le prime si trovano 
n ell’Archivio della Curia vescovile di Como ; le altre si 
trovano per una prima parte in documenti posseduti 
dal Museo Civico e B iblioteca di Como ; e per una se
conda sono a ll’Archivio di Stato a Milano.

N ell’archivio della Curia

Notizie buone si trovano nei documenti delle visite  
pastorali esistenti n ell’Archivio della Curia vescovile di 
Como. Le visite utili allo scopo sono le seguenti :
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' 1. -  Atti della V isita pastorale diocesana di Feli- 
ciano Ninguarda, vescovo di Como, 1589-1593 ; editi a 
Como negli anni 1892-1894 ; per cura del sac. dott. Monti 
Santo, presso la tipografia prov. F. Ostinelli. N ella  
parte I a pag. 38-39 si parla della Chiesa di S. Colom
bano e del monastero annesso. Vi si dice che il mo
nastero contava più di quaranta monache, e aveva una 
chiesa piccola e vetusta, per la quale si aggiunge : 
« deliberatum est ecclesiam  renovare et ad nostri tem- 
poris usum moremque restitu ire », R isulta poi che an
nessa alla chiesa v ’era una torre qùadrata, con due 
campane. I l coro delle monache si trovava addossato 
alla porta della chiesa, e lo si qualifica « molto inco
modo ». Per condecorare le  sacre funzioni c’era un 

‘ organo mobile.
Il monastero era stato ampliato con l ’acquisto di 

di due case e con la costruzione di una nuova ala ; 
così che, per questo e per altri lavori, c’era del vecchio  
e del nuovo. Anche l ’orto annesso era abbastanza grande, 
ma esposto alla vista delle finestre di case circostanti; 
si prescrive perciò o di far chiudere le finestre o di 
elevare il muro di cinta.

2. Altra visita  utile è quella del vescovo Filippo  
Archinti. Vedi : Monasteri : Monastero di S. Colombano, 
pag. 1 (1597-1600).

Il visitatore fa delle prescrizioni per la chiesa di 
S. Colombano e per la clausura del monastero annesso ; 
ma sono cose di poca entità. Una notizia interessante  
la si trova invece n e ll’ultim a parte ove si danno delle  
disposizioni circa ; « le pu tte  d'educazione », e per la 
loro custodia e per i loro lavori. Da questo si viene 
a conoscere che nel monastero c ’era a quel tempo anche 
un educandato fem m inile. E il fatto merita rilievo  
perchè dimostra l ’attività e l ’importanza del monastero.

3. -  Proficua è pure la lettura degli Atti della  
visita del vescovo Muggiasca, che ebbe luogo il 26 feb
braio 1763.

N ella chiesa risulta esistente la reliquia di San  
Colombano, non m enzionata in antecedenza. Si parla
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poi di un canone annuo dovuto dalla chiesa di S. Co
lombano al capitolo della Cattedrale di Como; si dice 
che tale canone rimonta al 1317, essendo vescovo di 
Como Leone III  Lam bertenghi. La somma dovuta è 
espressa con la frase latina « unum  aureurn », e non 
m eglio precisata.

Si constata che la chiesa di S. Colombano era stata 
rifatta, in esecuzione degli ordini della visita del ve
scovo Riguarda (1589-1593). Ma non si trovano notizie 
circa le dim ensioni della chiesa, il suo stile, e la spesa 
incontrata, ecc. N eanche le ricerche fatte a ll’Archivio 
di Stato a Milano, di cui si tratterà p iù  avanti, non 
diedero in proposito alcun risultato.

U n’ultima notizia, che poco si comprende, è data 
dagli atti della visita circa l ’ordinamento interno del 
monastero- x< La vita è comune soltanto nella mensa ; 
il peculio particolare si custodisce nella cassa del mo
nastero, e le monache vi attingono, col consenso della  
badessa, secondo i propri bisogni ; in caso di morte à 
luogo lo spoglio a favore del monastero ».

Negli archivi civili-

1. -  I documenti più antichi dell’am m inistrazione del 
monastero di S. Colombano si trovano a Como presso 
gli istitu ti cittadini di cultura, cioè il Museo civico e 
la B iblioteca civica. Dato il tempo di guerra non fu 
possibile esam inarli direttamente, perchè collocati in  
posti di sicurezza. Mi venne però in aiuto la cortesia  
di Mons. G. Baserga, che con nobile generosità m ise a 
mia disposizione i fedeli estratti che ne possiede.

Si tratta di quasi una ventina di atti, frammisti a 
molti altri.. Il primo è un affitto, compiuto, con tutte 
le debite forme legali, nel 1362. E l ’ultim o è una sen
tenza del 1473, pronunciata dal V icario vescovile con
tro degli affittuari insolventi.

L ’interesse dei docum enti sta nelle notizie che vi 
si trovano circa gli usi e le  costumanze locali, le col
tivazioni agricole del territorio, il modo e la data dei



130 Il Culto d i S . Colom bano in Italia

pagamenti fatti in denaro o’ in natura, e in fine anche 
circa le esigenze del monastero. Ma nulla vi si trova 
che.riguardi il culto del titolare S. Colombano.

2. -  Una seconda serie di documenti, che si può 
dire una continuazione della prima, si trova a Milano 
n ell’Archivio di Stato, nel Fondo di religione della pro
vincia di Como in sei cartelle (dal n. 122 al n. 127) 
tutte riguardanti il monastero di S. Colombano in Como. 
La massa delle carte è copiosa, ma anche qui si tratta 
esclusivam ente di documenti am m inistrativi. Sono atti 
di compera e di vendita, donazioni, convenzioni, loca
zioni, testam enti, libri di scossa, confessi di riscossioni, 
doti di monache, stim e di beni, liste  di spese ecc.

I documenti abbracciano un largo periodo che dal 
1550 circa va fino alla soppressione Giuseppina. Non 
mancano di interesse, ma non danno notizie intorno al 
culto dol nostro santo.

La soppressione giuseppina

La fine del convento e della Chiesa avvenne con 
le soppressioni giuseppine ed è raccontata da G. Ro
velli in « Storia di Como » parte 3a, tomo III, pag. 218 
Le soppressioni com inciate sotto Maria Teresa andarono 
molto avanti sotto Giuseppe II. Questi con dispaccio 
del 9 febbraio 1782 ordinò la soppressione « di quelle 
monache dello Stato di Milano che, professando un ge
nere di vita puramente contem plativa, non rendono 
alcun servizio o utilità  nè al pubblico nè al prossimo » 
Al 18 maggio 1784 il Governo avvisò il Vescovo di 
Como essere stata fissata la soppressione di quei mo
nasteri che non avevan rendite sufficienti pel m ante
nimento di 30 religiose. Nel 24 marzo 1785 avviene la  
soppressione del convento di S. Colombano insiem e  
con altri quattro. Di tutti i loro beni si formò un cu
mulo detto « Fondo di Religione » riservato interam ente 
per oggetti che la riguardavano, soddisfatti prima gli 
obblighi e le pensioni di alim ento a ogni soggetto dei 
conventi medesim i. Dopo questa soppressione gli stabili
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del convento e della, Chiesa di S. Colombano furono de
stinati a usi profani.

Così scomparve la chiesa di S. Colombano eretta 
in Como dalla devozione del vescovo Amalrico, rifatta 
più tardi dalle monache, per ordine del vescovo F. Nin- 
guarda ; scomparve pure il monastero, ove albergavano 
da secoli le sacre vergini salmodianti a Dio. Al posto 
dei sacri edifici e fra le loro mura si insediarono degli 
uffici statali, che variarono col cambiar dei governi. 
Il culto di S. Colombano perdette l ’appoggio, che gli 
veniva dalla chiesa di cui era titolare ; un po’ alla volta 
si affievolì fino a scomparire, almeno nella città.

Rimase però in diocesi nelle parrocchie ove era 
venerato come patrono.

N alla  diocesi comasca

Dopo quanto fu esposto sul culto di S. Colombano 
nella città di Como, giova raccogliere l e ‘notizie che 
riguardano la  diocesi annessa.

Il prof- Enrico B esta in « Le valli d ell’Adda e della  
Mosa nel corso dei secoli » voi. I, p. 63) accenna alla 
possibilità che S. Colombano, venendo dall’Alemagna, 
sia passato attraverso le valli stesse per portarsi dal 
re Agilulfo. E a pagina 65 fa cenno d ell’apostolato mis
sionario di Agrippino nelle valli valtellinesi ; opera a 
cui si sarebbero associati altri m issionari. E aggiunge : 
« ... Non soltanto S. Colombano, che fu poi onorato in 
tutta la V altellina, da Mantello... fino a Bormio ». Sono 
tocchi giustam ente discreti ; perchè la venerazione del 
santo può derivare anche da altre cause ; ma in tanta 
penuria di notizie giova farne cenno.

Un fatto importante, che può far luce sulle origini 
del culto di S. Colombano in V altellina, è dato dal 
Cantù nella Storia... di Como. Nel volum e I, a pag. 203 
egli dice che Carlo Magno nel 780 donò la  V altellina  
a ll’abbadia di S- Dionigi, esistente presso Parigi. La- 
stessa donazione fu confermata poi due volte da Lotario 
nel 840 e nel 847. 1 diplomi sono d iscussi ; ma a favore
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della donazione carolina sta il fatto che in un diploma 
di Lotario I dell’824 si fa cenno d’una questione, in
sorta fin dal tempo di Carlo Magno, tra W aldone abate 
di S. D ionigi e il Vescovo di Como a proposito di al
cuni luoghi della V altellina, e cioè Mazzo, Bormio e 
Poschiavo.

Siamo dunque davanti a un possesso m onastico an
tichissim o ; al quale bisogna aggiungere il fatto che 
lungo i secoli fiorirono iu V altellina vari monasteri. 
Ora è ben noto che il possesso m onastico, vicino o lon
tano, fu sempre un mezzo efficace per diffondere la 
divozione ai patriarchi del monachiSmo, fra i quali va 
enumerato S. Colombano. Giova inoltre tener presente 
che il possesso monastico in V altellina si verificò  
quando il' culto di S. Colombano era nel suo fiore.

Le località della diocesi com asca che conservano  
tuttora il culto di S. Colombano Abate sono le cinque se
guenti, che si esam inano singolarm ente, come si incon
trano risalendo dal lago.

Campo

Parrocchia della P ieve e Vicariato di Chiavenna 
nella diocesi di Como. Fondata nel 1668. Abitanti : 317. 
Comune di Novate Mezzola, e provincia di Sondrio. 
Patrono : S. Colombano Abate.

Non si trovano notizie particolari sulla origine della  
divozione locale a S. Colombano nè negli storici regio
nali, nè negli archivi Comaschi. "

La chiesa di Campo si trova in un elenco delle  
chiese della D iocesi di Como esistente a ll’Ambrosiana 
edito dal Caprona nel 1794, con le seguenti specifica
zioni: « S. Colombano a l Campo ». Questa denominazione 
farebbe pensare, che la chiesa sia stata eretta su di 
una proprietà, forse monastica.

Il Tom m asini la  dice eretta quando il contado di 
Chiavenna e la V altellina erano soggetti a Coira, ma 
non dice su quali argomenti poggia la  sua affermazione. 
Il fatto della sudditanza svizzera è vero, ma fu breve.
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La visita Ninguarda a proposito di Campo non 
offre materia.

La parrocchia di Campo dedicata a S. Colombano 
possiede una reliquia del patrono ; e su lla  volta del 
tempio fu dipinta nel 1902 l ’apoteosi del Santo in cotta 
e stola, in una gloria di Angeli. La festa si celebra al 
al 23 novembre ; ma non si usano l ’U fficiatura e la 
Messa propri.

Mantello

Parrocchia della P ieve e  Vicariato di Traona nel 
Terziere Inferiore della V altellina, in diocesi di Como. 
Abitanti : 460. Comune della provincia di Sondrio. 
Patroni : Ss. Marco, Colombano e Gregorio.

D ella chiesa di S. Colombano in Mantello si fa 
cenno in un atto del 1307 esistente nelFArchivio della  
mensa vescovile di Lodi. Si tratta d’una investitura  
delle N ovalia  di Cernobbio, fatta al prete Enrico per 
mano dei vescovo di Lodi, che in quel tempo era Ber
nardo Talenti (1296:1307). Il documento espone che 
l ’atto di investitura fu compiuto in pubblica adunanza 
dei luoghi e delle vicinanze di Mantello, di Arbosio » ,  >
« et"de Medio Terzonico di V altellina della diocesi di 
Como... ; adunanza presieduta dal vescovo di Lodi, e 
convocata a suono di campana in un prato, detto « Prato 
d’Adda », situato « vicino alla chiesa dei beati Colom
bano e Biagio di M antello»...

D alla v isita  pastorale del vescovo F. M nguarda, 
già citata, si ricava che la chiesa di Mantello a quel 
tempo (1589-1598) era dedicata ai Ss. Gregorio e Colom
bano, e che era detta di S. Marco dal popolo, per le 
processioni che vi affluivano in quel giorno.

In una nota, che vi appose il Monti, si dice che 
in origine la terra di Mantello era soggetta alla pieve 
di Oionio ; ma che poi, essendo passata ai monaci e 
avendovi questi fondato un monastero detto di S. Co
lombano, la chiesa divenne di loro diritto, e fu tolta 
cosi alla pieve di Olanio. In progresso di tempo fu tolta
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ai monaci, e circa il 1422 com incia ad avere il suo 
proprio parroco.

Anche il Tom m asini dice che esisteva a Mantello 
un monastero con la chiesa di S, Colombano, forse fin  
dal V II secolo, e che passò poi ai cluniacensi ; i quali 
di lì andarono ad elevare la grandiosa abbazia e chiesa  
di S Pietro in Vallate sulle rovine del castello di Cosio, 
distrutto nel 1304.

La chiesa attuale di Mantello fu più volte restaurata 
e ingrandita, ed è sotto il titolo dei Ss. Marco, Gregorio 
e Colombano.

Da quanto è sopra esposto si può dedurre che la  
chiesa di S. Colòmbano a Mantello è molto antica ; e 
che il culto locale del santo è probabilmente di origine 
monastica.

Traona

Parrocchia arcipretale e plebana, pieve e vicariato  
di Traona nel Terziere inferiore della V altellina in 
diocesi di Como. Comune della provincia di Sondrio. 
Abitanti : 1176. Patrono della parrocchiale è S. A les
sandro martire.

N el territorio della parrocchia vi sono ancor oggi 
cinque chiese sussidiarie, una delle quali è dedicata a 
S. Colombano. Essa è posta lateralm eute al cimitero, 
e dista dalla parrocchiale un quarto d’ora di cammino. 
Dal popolo è detta « la chiesa dei morti », probabil
mente pel fatto che si trova vicino al cimitero. Essa  
è adorna di tre altari ; sopra il maggiore spicca un bel 
quadro, che ritrae S. Colombano in abito monastico 
nero con mitra e pastorale, circondato da una gloria 
di angeli. Uno di questi tiene aperto un libro con la 
scritta : « Regula S. B enedicti » (?). Si vede che il p it
tore non era molto versato in materia di regole mona
stiche ; e il lettore, che desiderasse chiarim enti, può 
vedere la mia trattazione : « La regola di S. Colombano 
nella sua durata » (Tip. Bellocchio, Bobbio, 1940).

Il culto del Santo è ancora praticato, e nella sua
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chiesa si fa stazione « in die occurrente » senza solen
nità speciale.

Postalesio

Parrocchia della pieve e vicariato di Berbenno nel 
Terziere di Mezzo della V altellina in diocesi di Como. 
Abitanti 1000. Comune della provincia di Sondrio.

La chiesa parrocchiale di Postalesio attualm ente 
è dedicata a S. Antonio abate ; ma l ’antica edificata  
nel 1250 era dedicata a S. Martino vescovo e patriarca 
del monachiSmo d’occidente. L ’attuale fu eretta nel 
1700, consacrata nel 1783. e dedicata allora ai Ss. Mar
tino vescovo e Antonio abate. Il « Como Sacra » del 
1928 registra come patrono soltanto S. Antonio, e non 
fa cenno di S. Martino.

La visita  Ninguarda, trattando di Postalesio espone 
quanto segue : « Poi discendendo un altro quarto di 
m iglio verso il piano non lontano dal fiume Adda c ’è 
un’altra chiesa dedicata a S. Colombano e dotata ; la 
quale fu già la parrocchiale di Postalesio ».

I l Monti annota che nel territorio della parrocchia 
di Postalesio vi sono le chiese di S. Antonio, di San  
Colombano alle Spinede, e l ’Oratorio dei confratelli del 
SS. Sacramento. Il « Como Sacra » vi elenca pure 
quella di S. Martino.

Lo stesso Monti nelle note su lla  pieve di Berbenno 
raccoglie l’interessante notizia che, in quel territorio, 
nella stupenda località ora detta Monastero, vi esistette  
anticam ente una badia di monaci denominata Assoviuno. 
Così veniamo a conoscere che il culto di S. Colombano 
esistente nei dintorni, con tutta probabilità, è di origine 
m onastica.

I l nome poi di Assoviuno da qualche storico locale, 
stante la coltivazione che vi si fa di fertili vigneti, ge
nerosi d’uva e di vino, viene interpretato come una 
contrazione o corruzione di A ssai-vino. Non è il caso 
di sopravalutare una ingegnosa interpretazione ; giova 
però segnalare il fatto che in V altellina, come altrove,
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si trovano insiem e il possesso monastico, la  coltivazione 
della vite e la divozione a S. Colombano.

O ga

Parrocchia della pieve e vicariato di Bormio nel 
Terzieré Superiore della V altellina in diocesi di Comò. 
Abitanti 445. 'Comune di V alle di sotto, provincia di 
Sondrio. La chiesa parrocchiale è dedicata ai Ss. Lo
renzo e Colombano.

Bormio è una delle località va ltellinesi che diedero 
luogo alla vertenza fra il vescovo di Como e l ’abate 
W aldone del monastero parigino di S. D ionigi. Fu dun
que probabilmente .oggetto della d iscussa donazione ca
rolina di cui tratta il Cantù ; e fu certo un antich is
simo possesso monastico, come risulta dalla lite sopra
detta. Ed è presum ibile che dal possesso m onastico sia 
derivato il culto di S. Colombano ancora esistente.

E interessante per Bormio ed Oga la V isita del 
vescovo Ninguarda, già più volte citata, perchè vi si 
trova la situazione gerarchica delle ch iese bormiesi. 
Eccone il testo : « V i sono inoltre altre chiese poco 
fuori del castello di Bormio, le quali sono rette dai 
canonici incaricati dal cap itolo». Ne segue l ’elenco ; in 
esso si trovano ad Oga due chiese distinte, una dedi
cata a S- Lorenzo e l ’altra a S. Colombano. Giova anche 
qui dare il testo preciso : « Presso il monte di Oga vi 
è una chiesa curata vicina al paese stesso, dedicata a 
S. Lorenzo e distante da Bormio due grandi m iglia.

Ancora sul monte dello stesso villaggio di Oga vi 
è un’altra chiesa dedicata a S . ,Colombano e unita alla  
predetta chiesa di S. Lorenzo ; essa dista da Bormio 
sei m ig lia» .

Si vede che in seguito le due chiese furono riunite 
in una nuova, e furono conservati i due titoli, dedican
dola insiem e ai Ss. Lorenzo e Colombano. Caso già vi
sto altrove.

Dal «Còrno Sapra» risulta Che la  parrocchia di 
Oga venne fondata nel 1632. E può darsi che risalga
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a quel tempo anche la costruzione della nuova chiesa  
parrocchiale, che riunì i titoli dei due santi.

Un alpestre Santuarietto-

Nel territorio della parrocchia di Oga c’è anche un 
Oratorio dedicato esclusivam ente a S. Colombano abate. 
E’ situato a '2484 metri sul mare, fra il Pizzo Barone 
e il Dosso le Pone, lungo la m ulattièra che da Oga va 
a Livigne (v. carta d’Italia  della C. T. I. al 250 mila).

L’Oratorio non è antichissim o ; pare che risalga  
al 1600 circa; e le sue origini sono rivestite di poesia  
e di m istero da una ingenua leggenda.

Quando gli abitanti di Oga ebbero decisa l ’ere
zione dei santuarietto una bella domenica si avviarono 
al monte coi buoi e coi carri a due ruote carichi di 
laterizi, di legnam e, di calce e di quanto occorreva per 
com inciare la fabbrica. A un certo punto, data la lun
ghezza e le d ifficoltà della strada alpestre, si fermarono 
per riposare e per rifocillarsi, ma furono vinti dalla 
stanchezza e si addormentarono. Svegliatisi, non trova
rono più nè i buoi nè il carico ; ma seguendo le orme 
li rintracciarono molto più in alto, e furon meravigliati 
che senza guida avessero potuto portarsi fin lassù, in
terpretarono senz’altro il fatto come volere e potere di
vino per la  gloria del Santo, e decisero di fabbricare 
il santuarietto là dove i buoi si erano fermati.

La chiesa è piccola e più che modesta ; su ll’altare 
c’è un quadro antico che raffigura S. Colombano abate. 
La festa dei Santo al santuarietto alpestre si fa a ll’u l
tima domenica di agosto, perchè il pellegrinaggio devoto, 
che vi sale, non si potrebbe fare in novembre. Vi in
tervengono gli sposi che invocano una culla  ; spesso  
con lunghi viaggi, a piedi scalzi, digiuni per fare la 
S. Comunione e per assistere alla Messa e ai Vespri. 
Questa divozione trova la sua base nel fatto della  vita 
di S. Colombano scritta da Giona (L. I, c. 14) in cui
i coniugi Iuvenco e F lavia ottennero dal Santo la gra
zia d’aver fig li ; il primo dei quali, Donato, fu poi m o
naco e vescovo.
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S. Colombano è invocato nel santuarietto anche per 
le  m alattie in  generale ; e alle pareti stanno appesi 
m olti quadri « e x  voto»,  e tre paia di stam pelle a ri
cordo di grazie ricevute. Si ricorre al Santo anche per 
altre grazie ; per esempio per ottenere il bel tempo. 
Si fa allora una novena solenne e poi tutto il popolo 
sale in devoto pellegrinaggio al piccolo santuario mon
tano. Anche queste divozioni ànno la loro ragione nei 
fatti della vita del Santo. Egli era il taumaturgo ; e i 
suoi m iracoli stupivano le popolazioni.

Nomi geografici

1. -  E’ denominato « di Colombano » (o forse ori
ginariam ente « di S. Colombano ») ima cima secondaria 
ed un passo, piuttosto arduo, sullo sperone a tramontana 
del monte Legnone (m. 2612 sul mare) all'estremo di 
ponente delle Praalpi V altellinesi. (Guida d’Italia  -  
Lombardia -  C. T. I., edizione a. 1939, p. 326).

2. - N e ll’alta V altellina in territorio di Bormio si 
trova il « Corno d i S. Colombano « (m. 3022) sul mare) 
nel gruppo della Cima di Pazzi.

D. Annibaie Maestri

(Continua)
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e il suo percorso approssimativo special- 

mente nel territorio di S. Colombano 

al Lambro e finitimi
( Continuazione vedi numero precedente)

P A R T E  III. (*)

San Germano.

F u  f l o r i d i s s i m a  P i e v e  c u i  s o t t o s t a v a n o ,  l e  C h i e s e ,  i 

L u o g h i  e  l e  t e rr e  di  C a s t r o  H u m a n o ,  d i  M o n t e m a l o ,  M o m -  

b r i o n e ,  S .  C o l o m b a n o  e  p a r e c c h i e  a l tre .  A t t u a l m e n t e  

q u e s t a  l o c a l i t à  è  r a p p r e s e n t a t a  d a  u n  m o d e s t o  c a s c i n a l e  

p o s t o  a l l a  d e s t r a  ( d e l l a  l i n e a  f e r r o v i a r i a  P a v i a  C r e m o n a  

p a r a l l e l a  a l l a  r o t a b i l e  c h e  c o n d u c e  a  C a s a l p u s t e r l e n g o )  e 

p r e c i s a m e n t e  a  c i r c a  u n  c e n t i n a i o  di  m e t r i  i n  l i n e a  d ’a r i a  

d a l l a  f r a z i o n e  M a r i o t t o .

S .  G e r m a n o ,  p o s t o  s u l l a  s i n i s t r a  d e l  P o  v e c c h i o ,  e r a  

d u n q u e  u n  n o d o  s t r a d a l e  d i  p r i m i s s i m a  i m p o r t a n z a  a n c h e  

p e r  la  s u a  p o s i z i o n e  s t r a t e g i c a  e c o m m e r c i a l e  t r o v a n d o s i  

q u a s i  a  c a v a l i e r e  d i  d u e  f i u m i ,  il P o  e d  il  L a m b r o -  D e v e  

q u i n d i  a v e r  c o n t r i b u i t o ,  q u e s t a  s u a  p o s i z i o n e ,  a  p o r t a r e  

i l  L u o g o  a l l a  b e n  n o t a  c i v i l t à  e d  al  l u s t r o  g r a n d i o s o ,  p e r  q u e i  

t e m p i ,  n o n  s o l o  d u r a n t e  il d o m i n i o  r o m a n o  m a  a n c h e  

p e r  q u a l c h e  s e c o l o  n e l  m e d i o - e v o .  G i o v a  p e r ò  f a r  p r e 

s e n t e  c h e  g i à  v e r s o  la  f i n e  d e l  s e c o l o  XIII  l a  s u a  d e c a 

(*) Consultare la numerazione della parte seconda dal N. 1 
al N. 25.
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d e n z a  e ra  g i à  in  a t t o  c o m e  r i s u l t a  d a  u n a  c o n s e g n a  d e i  

C e r t o s i n i  d e l  1 4 1 6  o v e  s i  a c c e n n a  a z e r b i  e  t e r r e n i  a n 

t e c e d e n t e m e n t e  m u n i t i  d i  r o g g e  e  r o g g i o l i ,  p e r  l’i r r i g a 

z i o n e ,  a n d a t i  in d i s u s o  : a n z i  g i à  n e l  1 3 5 6  q u e s t o  l u o g o  

v i e n e  n e i  d o c u m e n t i  c h i a m a t o  « c a s c i n a  » e  l a  s u a & c h i e s a ,  

f a m o s a  p e r  f a s t o ,  n e l  1 7 3 0  r i s u l t a  t o t a l m e n t e  s c o m p a r s a .

D u n q u e  m e n t r e  i n e p o c a  r o m a n a  r a p p r e s e n t a v a  il 

c e n t r o  n e v r a l g i c o  o v e  s i  c o n c e n t r a v a  e  v e n i v a  d i s t r i b u i t o

ii t r a f f i c o  p o r t a t o  d a l l a  V i a  A e m i l i a  a  P i a c e n z a  e  di  q u i  

a C r e m o n a ,  P a v i a  e d  o l t r e  u n i t a m e n t e  al  S e n t e r i u m  M e  

d i o l a n e n s e ,  n e l  m e d i o - e v o  a v e v a  g i à  p e r d u t o  o g n i  i m p o r 

t a n z a  s t r a t e g i c a ,  c o m m e r c i a l e  e  c u l t u r a l e .

A  t i t o l o  di  c u r i o s i t à  p a l e t n o l o g i c a ,  f a c c i o  p r e s e n t e  

c h e  n e l l e  v i c i n a n z e  d i  S a n  G e r m a n o ,  fra il 1 8 6 0  e d  il 

1 8 6 2 ,  in s e g u i t o  a d  u n  m o v i m e n t o  d e l  t e r r e n o  a  s c o p o  

i r r i g a t o r i o ,  ( o r d i n a t o  d a l  S i g n o r  C o s t a n t e  B i a n c h i  fit-  

t a b i l e  d e l  l a t i f o n d o  d i  S .  B r u n o ) ,  v e n n e r o  s c o p e r t e  

m o l t e  t o m b e  a d  i n u m a z i o n e .  E r a n o  c o s t i t u i t e  d i  g r o s s i  

m a t t o n i  o  t a v e l l o n i  r e t t a n g o l a r i  e  c o n t e n e v a n o  s c h e l e t r i  

c o n  a r m i  e  m o n e t e  c h e  f u r o n o  i n  g r a n  p a r t e  r i t i r a t e  d a l  

P r e v o s t o  L u i g i  G a l l o t t a .  L e  t o m b e  v e n n e r o  c l a s s i f i c a t e  

d i  e p o c a  r o m a n a .  Q u e s t o  r i n v e n i m e n t o -  f u  a s s i c u r a t o  e 

v e r b a l m e n t e  d e s c r i t t o  d a l l o  s t e s s o  S i g .  B i a n c h i ,  c h e  c o n  

q u e i  t a v e l l o n i ,  u n a  t r e n t i n a  c i r c a ,  r i n n o v ò  il p a v i m e n t o  

d e l l a  c u c i n a  d i  S .  B r u n o .

S i  n o t i  c h e  s o t t o  il c a p o  di  c i a s c u n  s c h e l e t r o  e r a  

p o s t a ,  q u a l e  c u s c i n o ,  u n a  m a t t o n e l l a  c i r c o l a r e  e  c h e  i n  

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

s a v a n o  v a s i  r i t u a l i  e d  a s s i  u n c i a l i  ( d a l T A g n e l l i ) .

Il D o t t .  P i e r  L u i g i  F i o r a n i ,  p r o n i p o t e  d e l  P a r r o c o  

G a l l o t t a  s u  c i t a t o ,  r i f e r i s c e  c h e  m o l t i  s c h e l e t r i  e r a n o  s e 

p o l t i  i n  p i e n a  t e r r a  d i s p o s t i  in  f i l a  c o i  p i e d i  d e l l ’u n o  

s u c c e d e n t i s i  a l l a  t e s t a  d e l l ’a l t r o .  L e  t e s t e  e r a n o  r i v o l t e  a d  

o r i e n t e  e d  i p i e d i  a d  o c c i d e n t e .  C o n  m o l t a  p r o b a b i l i t à  

e r a n o  d i  s o l d a t i  c a d u t i  i n  b a t t a g l i a .

A n c h e  m o l t e  t o m b e  a d  i n c i n e r a z i o n e  a n d a r o n o  d i 

s t r u t t e .  D o n  L u i g i  G a l l o t t a  n e  t r o v ò  d u e  p u r e  c o s t r u i t e  

c o n  e m b r i c i  m a  s o v r a p p o s t e  l ’u n a  a l l ’a l tra .

R i c o r d a  p u r e ,  i l  P r o f .  P i e r  L u i g i  F i o r a n i ,  c h e  p r e s s o
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s c h e l e t r i  t r o v a t i  in p i e n a  t e rr a  s i  r i n v e n n e  u n a  m o 

n e t a  c a r t a g i n e s e  in  b r o n z o  c h e  il P r o f .  S e r a f i n o  R i c c i  

d i r e t t o r e  d e l  M u s e o  N u m i s m a t i c o  e  M e d a g l i e r e  N a z i o 

n a l e  di  B r e r a  in  M i l a n o ,  c l a s s i f i c ò  d e l l a  s e r i e  d e l l e  m o 

n e t e  s i c u l o  p u n i c h e  i n c i s e  n e l l a  Z e n g i t a n a  d u r a n t e ,  s o 

p r a t u t t o ,  il q u a r t o  s e c o l o  a.  C .  e  p r e c i s a m e n t e  n e l  p e r i o d o  

4 1 0  3 1 0  a.  C .  d a i  C a r t a g i n e s i  e  d i f f u s e  p e r  n a v i g a z i o n e  

e  c o m m e r c i o  l u n g o  il M e d i t e r r a n e o ,  l a  S i c i l i a ,  la M a g n a -  

g r e c i a  e d  i n f i l t r a t e s i  m o l t o  f a c i l m e n t e  p e r  m e z z o  d e l l e  

m i l i z i e  n e l  c e n t r o  s e t t e n t r i o n a l e  i t a l i c o .  D a t a  l a  r ar i tà  di  

s i m i l i  r i t r o v a m e n t i  n e l l a  L o m b a r d i a ,  c o n t i n u a  il R i c c i ,  

n o n  è  e s c l u s a  la  v e r o s i m i g l i a n z a  d e l l ’i p o t e s i  c h e  s o l d a t i  

c a r t a g i n e s i  n e l  p e r i o d o  d e l l e  G u e r r e  p u n i c h e ,  a b b i a n o  

u s a t o  e q u i n d i  d e p o s t o  n e l l e  t o m b e  a n c h e  m o n e t e  o r i g i 

n a r i e  d e l l a  m a d r e  p a t r i a  p o r t a t e  c o n  l o r o  n e l l e  s p e d i z i o n i  

c o n t r o  i r o m a n i .  A n c o r a  a l t r e  t o m b e  a d  i n c i n e r a z i o n e  

v e n n e r o  p u r e  a l l a  l u c e  n e l i e  s t e s s e  l o c a l i t à  n e l  1 9 3 3  p r o 

b a b i l m e n t e  d e l  p e r i o d o  g a l l o - r o m a n o .

Cascina Campo, attualmente Carlotta-

(1 )  Q u e s t o  c a s c i n a l e  p o s t o  s u l  c i g l i o  d e l  t e r r a z z o  

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

q u a l i  r i m a n g o n o  a n c o r a  e s i g u i  r e s i d u i .  S u l  p i a n o ,  a n t e 

r i o r m e n t e  al  c a s c i n a l e  e a d  o v e s t  di  e s s o ,  ( B r i o c a )  (*)  v e n 

n e r o  a l l a  l u c e  p a r e c c h i e  s e p o l t u r e  di  u n a  c e r t a  i m p o r l a n z a  

p a i e t n o l o g i c a .  P e c c a t o  c h e  la  m a g g i o r  p a r t e  s i a  a n d a t a  

d i s p e r s a .  Q u a l c h e  c o s a  p e r ò  r i m a n e  n e l l a  r a c c o l t a  F i o -  

r ani ,  s p e c i a l m e n t e  m o n e t e ,  d a  q u a n t o  m i  f u  r i f e r i t o  d a i  

c o l o n i  i n t e r p e l l a t i  e  q u a l c u n a  a n c h e  d ’o r o .  11 P r o f .  F i o r a n i  

p e r ò  n o n  n e  fa  p a r o l a  n e l  s u o  l a v o r o ,  il c h e  f a  p e n s a r e  

c h e  il r i n v e n i m e n t o  s i a  a v v e n u t o  d o p o  la  p u b b l i c a z i o n e  

d e l  l i b r o .  L e  t o m b e  e r a n o  a d  i n u m a z i o n e ;  n e  v i d i  i o  t r e ;  

d u e  d i  a d u l t o  e d  u n a  d i  b a m b i n o .  F u r o n o  p e r ò  s p a c c a t e  

d a g l i  s c o p r i t o r i  s o t t o  l ’i n c u b o  di  - t r o v a r v i  u n  t e s o r o  n a 

s c o s t o .  A p p e n a  al  c o n t a t t o  d e l l ’a r i a  i r e s t i  o s s e i  a n d a r o n o  

i n p o l v e r e .

(*) Da non confondersi colla località Briocche.
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Selma.

( 2 - 3 )  Q u e s t o  l u o g o  p a r e  s i a  s t a t o  f a t t o r i a  o  s i t o  di  

v i l l e g g i a t u r a  d e i  P a d r i  S e r v i t i .  S u b i t o  a d  o v e s t  d e l  c a 

s c i n a l e  e  p r e c i s a m e n t e  s u  q u e l l a  p i c c o l a  a l t u r a ,  c h e  s i  

c o n f o n d e  q u a s i  c o l  p o d e r e  « C r o c i o n e  »,  c o n f i n a n t e  c o l l a  

f o c e  d e l l o  S c a n o n e ,  ( p i c c o l o  c o l a t o r e ) ,  v e n n e r o  a l l a  l u c e  

u n a  d e c i n a  di  t o m b e  p o c o  d i s t a n t i  f ra  l o r o  ; p a r e  t u t t e  

a i n u m a z i o n e .  E r a n o  c o s t r u i t e  c o i  s o l i t i  t a v e l l o n i  r o m a n i  

e c o n t e n e v a n o  m o n e t e  di  r a m e  c h e  a n d a r o n o  d i s p e r s e .  

P i ù  r e c e n t e m e n t e  f u r o n o  a n c o r a  s c o p e r t i  d u e  s c h e l e t r i ,  

l e  c u i  o s s a  l u n g h e  e r a n o  di  e c c e z i o n a l i  d i m e n s i o n i .

Villane.

(4) In q u e s t o  t e r r e n o  v e n n e  a l l a  l u c e  u n  s e p o l c r e t o  

a d  i n c i n e r a z i o n e  d u r a n t e  i l a v o r i  di  a d a t t a m e n t o  d e l  v i a l e  

c h e  c o n d u c e  al  C i m i t e r o  n u o v o .  F u  c l a s s i f i c a t o  d e l  p e 

r i o d o  g a l l o - r o m a n o .  V e n n e  t r a s p o r t a t o  n e l  M u s e o  l o c a l e .

Carrettine.

( 5 )  A l l e  f a l d e  e d  a  n o r d  di  t a l e  c o n o i d e ,  g i à  in t e m p i  

s t o r i c i ,  i l  L a m b r o  d e s c r i v e v a  u n ’a m p i a  l u n a t a .  R i t i r a t o s i  

l ’a l v e o  p e r  d i m i n u z i o n e  d i  n u t r i m e n t o  i d r i c o  o  p e r  d i 

v e r s i o n e  di  c o r r e n t e ,  a q u e l  p o s t o  r i m a s e  d a p p r i m a  u n o  

s t a g n o  o  l a g h e t t o  ( a  f o n d o  m i o - p l i o c e n i c o )  c h e  s i  m u t ò  

p o i  in  p a l u d e ,  q u i n d i  in t o r b i e r a  f i n c h é ,  p e r  u n  m a g g i o r  

a b b a s s a m e n t o  d e l l a  s o l c a  l a m b r a n a  e r e l a t i v o  d r e n a g g i o ,  

s u l l a  t o r b a  c o m i n c i ò  a  f o r m a r s i  u n a  s t e n t a t a  v e g e t a z i o n e  

c h e  l ’i n t e r v e n t o  d e l l a  m a n o  d e l l ’u o m o  a i u t ò  t r a s f o r m a n d o  il 

p a d u l e  i n  f e r t i l e  c a m p a g n a .  C o s t i t u ì -  q u e s t a  l u n a t a  d e r e 

l i t ta  d e l  L a m b r o ,  il f a m o s o  « l a g h e t u m  » c h e  t r o v a v a s i  

in  t e r r i t o r i o  di  M o n t e b r i o n e  e d  a l  q u a l e  a c c e n n a  l ’A g n e l l i  

e q u a l c h e  a l t r o ,  m a  c h e  n e s s u n o  di  c o l o r o  c h e  s i  o c c u 

p a r o n o  di  M o m b r i o n e ,  c o m p r e s o  il R i c c a r d i ,  s e p p e r o  

u b i c a r e .

S c r i v e  a  p r o p o s i i o  l ’ A g n e l l i  : « N e l  t e r r i t o r i o  di  M o m 

b r i o n e  e s i s t e v a  a l l o r a  ( 11 a p r i l e  1 3 5 0 )  u n  l a c u s ,  p o i  l a 

g h e t u m ,  D e t t o  a c q u a  f r e d d a ,  d i  c u i  g o d e v a  l e  d e c i m e ,  

p e l  v e s c o v o  di  L o d i ,  c e r t o  R a j z a n a  c a s t e l l a n o  d f  S .  C o 
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l o m b a n o .  N o n  è  s p e c i f i c a t a  p e r ò  d a l l  ' A g n e l l i  la l o c a l i t à  

c h e  l e  m i e  r i c e r c h e  e d  i m i e i  s t u d i  m i  p e r m e t t o n o ,  di  i v i  

s t a b i l i r e  (*) .

Campagna.

( 6 )  L a t e rr a  i n e s a m e  f u  l ’a n t i c a  C a m p a n e a  S a n c t i  C o l o m -  

b a n i ,  d e v ’e s s e r e  s t a t a  a b i t a t a ,  f o r s e  p r i m a  d e l l a  l o c a l i t à  di  

S .  C o l o m b a n o ,  d a  t r i b ù  di  p a l a f i t t i c o l i .  Il d i a l e t t o ,  c o m e  p u r e  

l ’a c c e n t o ,  a n c h e  o g g i d ì  d i f f e r e n z i a  d a  q u e l l o  c o l o m b a n e s e  

p u r  e s s e n d o  s t a t i  i d u e  l u o g h i  s e m p r e  i n  c o n t i n u a  c o 

m u n i c a z i o n e .  A n c h e  il f a t t o ,  di  - a v e r  c o n t i n u a t o  a  v i v e r e  

p e r  s e c o l i  i n r i v a  al  t e r r a z z o  d o v e  u n a  v o l t a  s c o r r e v a  il 

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

v i s s u t o  e d  e r a n o  m o r t i  i l o r o  p r o a v i ,  n o n c h é  l e  s p o g l i e  

r i n v e n u t e  -  c e  l o  d i m o s t r a  c h i a r a m e n t e .

Affresco di Bernardino Lanzani.

(7) A  p r o p o s i t o  di  q u e s t o  a f f r e s c o  c o ^ ì  s i  e s p r i m e  

il P r o f .  P i e r  L u i g i  F i o r a n i  : « L a  p i c c o l a  c o m p o s i z i o n e  

d e l  L a n z a n i  r a p p r e s e n t a  la D i v i n a  M a d r e  s e d u t a  in  t r o n o ,  

v e s t i t a  di  u n  c o t p e t t o  r o s s o  e di  u n  a m p i o  s c i a l l e  c h e  

l e  c a d e  d a l l e  s p a l l e  e  le  c o p r e  t u t t a  la  p a r t e  i n f e r i o r e  

d e l  c o r p o .  C o l l a  s i n i s t r a  t i e n e  d e l i c a t a m e n t e  u n  f i o r e  e 

c o n  la d e s t r a  s o r r e g g e  il B a m b i n o ,  c h e ,  le  g a m b e t t e  n u d e ,  

u n  c o r p e t t i n o  g i a l l o  a d e r e n t e  a l l a  p e r s o n a ,  f e r m a t o  c o n  

u n  l e g a c c i o  s u i  l o m b i ,  r i t to  i n  p i e d i  s u l l e  g i n o c c h i a  d e l l a  

M a d r e ,  b e n e d i c e  c o l l a  d e s t r a  r i a l z a t a  e  s o s t i e n e  il s i m 

b o l i c o  g l o b o  c o l l a  s i n i s t r a .  Q u a l c h e  r i c o r d o  d e l l a  d o l c e  

m a n i e r a  b o r g o g n o n e s c a  v ’è  n e l l e  d u e  f i g u r e  n o n  p r i v e  di  

q u a l c h e  g r a z i a  e d  e s e g u i t e  c o n  d i l i g e n z a ;  i v i s i  l u n g h i  

n o n  c a r n o s i ,  l e  f r o n t i  a m p i e ,  l e  m a n i ,  l o  s t e s s o  l e g g e r o  

a b b i g l i a m e n t o  d e l  p u t t o ,  r i c h i a m a n o  l e  f i g u r e  a n a l o g h e  

di  A m b r o g i o  d a  F o s s a n o .  M a  n o n  v ’è  il s u o  s p i r i t o  s e 

(*) Per quanto riguarda la parte geologica vedi Geo-storia di 
Virginio Caccia a pag. 430 ed altro lavoro dello stesso.
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r e n o  e  s i c u r o ,  n o n  l a  s i c u r e z z a  d e l  d i s e g n o  e  l a  d e l i c a 

t e z z a  d e l  c o l o r i t o  » (*).

Ponte o Porto sul Lambro-

( 8 - 9 )  F a  n o t a r e  il R i c c a r d i  c h e  al 1 1 2 7  r i s a l e  i l  p r i m o  

r i c o r d o  s c r i t t o  d e l  C a s t e l l o  e  L u o g o  di  M o m b r i o n e ,  e  c h e  

n e l  1 2 3 7  f u  c o s t r u i t o  d a  F e d e r i c o  II u n  p o n t e  s u l  L a m 

b r o  « i n p a r t i b u s  M o m b r i o n i s  »,  al  q u a l e  p o n t e  s i  a c c e 

d e v a  p e r  la  s t r a d a  di  m e z z o  c h e  a n c o r a  r i m a n e .  E s s a  

s t r a d a  c o n  m o l t i s s i m a  p r o b a b i l i t à ,  c o m e  i d a t i  l o  c o n f e r 
m a n o ,  d o v e v a  m e t t e r e  d i r e t t a m e n t e  al  S e n t e r i u m  p a s s a n d o  

a d  o v e s t  d e l l ’a t t u a l e  C a s a  di  S a l u t e  i n c r o c i a n d o  n e l  p u n t o  

d ’i n c o n t r o  di  e s s o  c o l l a  s t r a d a  l o c a l e  d i  C a m p a g n a  : di  

q u i  il n o m e  di  C r o c i o n e  al  q u a l e  h o  g i à  a c c e n n a t o .  Q u e s t a ,  

s t r a d a  d i  m e z z o ,  d o v e v a  a c c o m p a g n a r e  n e l  s u o  p e r c o r s o  

v e r s o  il S e n t e r i u m ,  il c o l a t o r e  « S c a n o n e  ».

Cascina Gam baloita.

(10)  E ’ u n  c a s c i n a l e  a t t i g u o  a l l a  s t r a d a  d e l l a  C r o s a  

p o s t o  a  d e s t r a  di  c h i  d a  S.  C o l o m b a n o  s i  d i r i g e  v e r s o  

il L a m b r o .  T r a  il t e r r a z z o  d e l l a  V i g n a z z a  e q u e l l o  d e l l a  

C a p p e l l a ,  n e l l e  v i c i n a n z e  di  q u e s t o  c a s o l a r e ,  d u r a n t e  a d a t 

t a m e n t i  di  t e r r e n o ,  f u r o n o  d i s s e p p e l l i t i  r u d e r i  c h e  h a n n o  

f a t t o  p e n s a r e  a d  a n t i c h e  c o s t r u z i o n i  p o s t e  n e l l e  a d i a c e n z e  

d e l l ’a p p r o d o  al  L a m b r o  d u r a n t e  i b e i  t e m p i  d i  M o m b r i o n e .  

P u ò  d a r s i  c h e  s i  tratt i  d i  f o n d a m e n t a  d e l l ’a n t i c a  C a p p e l l a  

o d  O r a t o r i o  d e m o l i t a  e  c h e  d i e d e  il n o m e  ai  t e r r e n i  v i c i n i  

( d e l l a  C a p p e l l a )  c o m e  g i à  f u  a c c e n n a t o  o  di  q u a l c h e  r u 

s t i c a  d i m o r a  d e g l i  a d d e t t i  a l l ’a p p r o d o .  Il R i c c a r d i  a c 

c e n n a  d i  a v e r  s e n t i t o  d i r e  c h e  e r a n o  i n o l t r e  s t a t i  ti o v a t i  

t e g o l i  r o m a n i ,  g r o s s i  m a t t o n i ,  e c c .  a l l a  r i n f u s a ,  s e g n o  c h e  

la  l o c a l i t à  e r a  s t a t a  p i ù  v o l t e  r i m a n e g g i a t a .  S i  d e v e  ai  

p r o p r i e t a r i  d e l l a  G a m b a l o i t a  l ’i n i z i o  d e l l a  c o s t r u z i o n e  d e l 

l’a l a  d e s t r a  d e l  P a l a z z o  C o m u n a l e  c h e  g u a r d a  la v i a  B a 

(*) Dr. P. L. Fiorani Regio Ispettore onorario per la Conser
vazione dei Monumenti. Appunti storici sul territorio, sul Borgo e 
sul Castello di Mombrione (S. Colombano al Lambro) Torino 1893).
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r u f f o ,  f a b b r i c a t o  c h e  v e n n e  p o i  a m p l i a t o  e  m i g l i o r a t o  d a  

A n t o n i o  P a t t i g n o  f r a t e l lo  d i  S .  E c c  D o n  B a l d a s s a r e  

m o r t o  a  P a r i g i  (* ) .

erosa
l i  1) Q u e s t o  v o c a b o l o  d e r i v a  c e r t a m e n t e  d a  C r u x  - c r o 

c e ,  c r o c i c c h i o .  S i  d e v e  ta le  n o m e  a l l ’i m p o r t a n t e  i n c r o c i o  c o l  

S e n t e r i u m  m e d i o l a n e n s e , '  q u a d r i v i o  d o v e  s i  i n t e r s e c a v a n o  

l e  s t r a d e  p e r  M i l a n o  e L o d i .

L e  m o d i f i c a z i o n i  s u b i t e  d e l i a  v o c e  la t in a ,  in  d i a l e t t o  

p o s s o n o  e s s e r e  : Crus  -  C ruesa  -  In cru siada  =  Incrocio.  
V e n n e r o  q u i v i  a l la  l u c e  t o m b e  a d  i n c i n e r a z i o n e  c h e  c o m e  

a l  s o l i t o  a n d a r o n o  d i s t r u t t e .  S o l t a n t o  u n ’a s s e  u n c i a l e  c o n  

la  d i c i i u r a :  S .  A .  F .  R .  A .  S p u r i o ^ A f r a n i o  S t e l l i o n e ,  ( 2 0 0  

a n n i  c i r c a  a .  C r . )  p e r v e n n e  a l l a  r a c c o l t a  G a l l o t t a .  ( P .  L . F io -  

r a n i  O p .  C i t . ) .

Boldrina

( 1 2 )  S u  d e t t a  c o n t i n u a z i o n e  d e l  t e r r a z z o  d e l l e  B r i o c h e  

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

c i n e r a z i o n e  i l  c u i  m a t e r i a l e  p u r t r o p p o  a n d ò  p e r d u t o .

Briocche.

( 1 3 )  T a l e  l o c a l i t à  d e v e  a v e r  p r e s o  il  n o m e  d a  u n a  

a n t i c a  f a m i g l i a  B r i o c c h i  o  B r i o c c o  il c a p o s t i p i t e  d e l la  

q u a l e ,  s e c o n d o  i d o c u m e n t i  c o n s u l t a t i  d a l l ’A g n e l l i ,  c o m 

p e r ò  n e l  1 4 4 0  la  m e t à  d e l  C a s t e l l a z z o  d i  M o m b r i o n e .  D a  

q u e s t a  f a m i g l i a  u s c ì  u n a  B r u n e t t a  c h e  fu  m o g l i e  d i  G i a 

c o m o  F i s s i r a g a  e  m a d r e  d e l  c e l e b r e  T a d d e o .  Q u e s t o  p o s s e 

d i m e n t o ,  c o n  m o l t a  p r o b a p i l i t à  a n t i c a m e n t e  p i ù  v a s t o ,  

f o r s e  s i  c h i a m a v a  B r e o l a  o  B r e v a  ( v e d i  A g n e l l i  o p .  c i t .  

p a g .  6 3 6 ) .

Breva.

( 1 4 )  C o n f i n a n o  in f a t t i  l e  B r i o c c h e  c o n  u n  v a s t o  c a m p o  d i  

c i r c a  6 O p e r t i c h e f a c e n t e  p a r t e d e l  l a t i f o n d o  B o v e r a  e  c h e  p o r 

(*) Vedi a proposito la pubblicazione d e ll’Avv. Curti Pasini.
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ta  a n c o r a  il  n o m e  d i  C a m p o  d e l l a  B r e v a .  Il t e r r e n o  è  a l lo  

s t e s s o  o r i z z o n t e  e  p u ò  d a r s i  c h e  u n  t e m p o  f a c e s s e  p a r te  

d i  u n a  s o l a  p r o p r i e t à .  S c r i v e  il R i c c a r d i  d i  a v e r  a p p r e s o ,  

d a  u n  f i t t a b i l e  d e l l a  B o v e r a ,  c h e  in  q u e s t o  c a m p o  in  s e 

g u i t o  a d  u n  p a r z ia l e  a f f o n d a m e n t o  d i  u n  c a v a l l o  v e n n e  

a l la  l u c e  u n ’a n f o r a  f u n e r a r ia  c o n  m o n e t e  e c o m b u s t i ,  r o b a  

c h e  c o m e  al s o l i t o ,  a n d ò  p e r d u t a .  In q u e s t o  v a s t o  a p p e z 

z a m e n t o ,  in  s e g u i t o  a  riiie i n d i c a z i o n i  e  c o n s i g l i ,  s i  f o r ò

il p o z z o  t u b o l a r e  c h e  a t t u a l m e n t e  f o r n i s c e  l ’a c q u a  p o t a 

b i l e  a  t u t t o  il b o r g o  c o m p r e s a  la  f r a z i o n e  C a m p a g n a .

Bonifiche delle paludi lambrane-

( 1 5 )  L ’u n d i c i  n o v e m b r e  1 4 8 2  i C e r t o s i n i  p o r g e v a n o  

s u p p l i c a  « p e r  d r i z z a r e  il  f i u m e  L a m b r o ,  s o p r a  il t e r r i t o 

r io  d i  S .  C o l o m b a n o  e  Q r a f f i g n a n a  ; e l  q u a l e  L a m b r o  fa  

d u e  c i r c u l o  e x t r a v a g a n t i  d a  la  d r i t t a  l i n e a :  e t  i l  . q u a l e  

c i r c u l o  fa  g r a n d i s s i m o  d a n n o  e t  n o c u m e n t o  a  li b e n i  d e l  

D i t t o  M o n a s t e r i o  -  U l t e r i u s  ( i n o l t r e )  in  d r i z z a r e  d e t t o  

f i u m e  r e s t a  m o l t o  p i ù  f a c i l e  e t  m o l t o  p i ù  c o m o d o  a l la  

c o m o d i l a t e  p e r  N a v e g a r e  ». A g g i u n g e v a n o  c h e  le  t r a t te  

d a  r e t t i f i c a r e  e r a n o  p o c o  l u n g h e  o l t r e  c h e  d a  u n a  p a r t e  

a n c h e  d a l l ’a l t r a  s u i  b e n i  d e l  M o n a s t e r o .

Il 1 3  n o v e m b r e  1 4 8 6  la  C e r t o s a  o t t e n e v a  d a l  D u c a  

( G i a n  G a l e a z z o  S f o r z a )  la  l i c e n z a  d i  f e t t t f i c a r e  il  L a m b r o  

a l la  B r u z z o l e r a  in  t e r r i t o r io  d i  S .  C o l o m b a n o  (*) A n c h e

i p r i v a t i  n o n c h é  i R h o ,  f e u d a t a r i  d i  B o r g h e t t o  s u l l a  s i 

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

e s u s s e g u e n t i  b o n i f i c h e  d i  le tt i  a b b a n d o n a t i  e  d i  R e g o n e .  

( A .  R i c c a r d i )  (** ) .

Campi ad Ruinatam Lambri

(16 )  L a  c o n s e g n a  1 4 1 6  n o m i n a  p i ù  v o l t e  i c a m p i  a d  

R u i n a t a m ;  a g g i ù n g e  c h e  e r a n o  p r e s s o  il  L a m b r o :  in  p iù ,

(*t La località Bruzzolera corrisponderebbe alla zona compresa 
fra i boschetti di Graffignana e le Gerette.

(**) Località e territori di S. Colombano al Lambro - Archivio  
di Stato Milano, fondo religione, Certosa di Pavia - Fondi S. Co
lombano al Lambro - Acque Lambro - Documenti inediti.
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d i  u n ’o c c a s i o n e  d i c e  a d  R u i n a t a m  L a m b r i .  D e v o  q u i n d i  

in t e r p r e t a r e  q u e s t o  n o m e  p e r  R o t t a ,  o s s i a  r o t tu r a  d e g l i  

a r g i n i  d i  L a t n b r o  e  c o n s e g u e n t e  i n o n d a z i o n e  o  d i v e r s i o n e  

di  l e t t o .  (A .  R i c c a r d i ) .  V e d i  p u r e  : Il C a m p o  nelle Valli
cene  e  la  n o t a  a p a g .  1 0 4  n e l  l a v o r o  c i t a t o  d e l l o  s t e s s o  

R i c c a r d i  o v e  s i  a c c e n n a  a d  u n  p o n t e  v e c c h i o  s u l  L a m -  

b r o  n o n  l u n g i  d a  q u e s t i  c a m p i .

C h i ,  a n d a n d o  a l l e  f o n t i  m i n e r a l i  G e r e t t e  a  c i r c a  m e t à  

d e l  g r a n d e  v i a l e  c h e  iv i  s b o c c a ,  g u a r d a  a  s i n i s t r a  tra  

l ’a l t u r a  d e t t a  la  « B i a n c a  • e  l ’a l t r a  c h e  c h i a m a s i  « B o l -  

d r in a  », ( g ià  d e  n o i  c i t a t e )  s c o r g e  u n ’i n s e n a t u r a  c h e  d a l  

s u a c c e n n a t o  v i a l e  s i  p r o t r a e  f in  c o n t r o  il  l a t o  n o r d  d e l  

C i m i t e r o  V e c c h i o  c o n t i n u a n d o  l’a v v a l l a m e n t o  v e r s o  o v e s t  

o v e  s c o r r e  il T r a v a c c o n e . '  E ’ q u e s t a  i n s e n a t u r a  c o n  m o l 

t i s s i m a  p r o b a b i l i t à  la « a d  R u i n a t a m  L a m b r i  » s e  n o i  

p e n s i a m o  c h e  il L a m b r o  in e p o c a  n o n  m o l t o  l o n t a n a  (a l  

m a s s i m o  s e i  s e c o l i  f a )  a r r i v a v a  a  q u e l  t e r r a z z o  f o r m a n d o  

l e  p a l u d i  in  p a r t e  b o n i f i c a t e  d a i  C e r t o s i n i  e d  in p a r t e  

r i m a s t e  ta l i  o  q u a s i  d a  G r a f f i g n a n a  a l l e  G e r e t t e ,  c h i a 

m a t e :  d e i  B o s c h e t t i  d i  G r a f f i g n a n a ,  s o t t o  il t e r r a z z o  d e l l a  

P o r c h i r o l a ,  d e l l e  S a n g u e t t e r r e ,  d e l l e  R e g o n e  e  d e l l e  G e 

re t te ,  a c q u i t r i n o  q u e s t ’u l t i m o  p o s t o  a  v a l l e  d e l  t e r r a z z o  d e l la  

l o c a l i t à  B r i o c c h e  a  d e s t r a  d e !  c a s e g g i a t o  d e i  M o l i n o  e  a 

n o r d - o v e s t  d e l l o  S t a b i l i m e n t o  i d r o p i n i c o  o m o n i m o .  P e r  

p iù  a m p i  c h i a r i m e n t i  c o n s u l t a r e  il  m i o  G e o  -  S t o r i a .

Latifondo Bovera.

( 1 7 )  L a t i f o n d o  c o n  c a s c i n a l e ,  g i à  d e i  V i s c o n t i ,  p o i  

d e l l a  C e r t o s a  d i  P a v i a ,  q u i n d i  d i  p r o p r i e t à  B e i g i o i o s o .

N e l  p r a t o  in  m a p p a  c o l  n o m e  d i  D o s s o  p r i m o ,  a p 

p e n a  a  l e v a n t e  d e l l ’a b i t a t o ,  v e n n e r o  s c o p e r t e ,  p a r e c c h i e  

d e c i n e  d i  a n n i  f a ,  a l c u n e  a n f o r e  c o n  c o m b u s t i  ( t o m b e  a d  

i n c i n e r a z i o n e )  e  m o n e t e  c h e  n o n  s i  è  p o t u t o  s t a b i l i r e  d i  

q u a l e  m e t a l l o  f o s s e r o ,  e s c l u s o  l ’o r o  e d  il  r a m e .  C o m e  

al s o l i t o ,  t u t t o  a n d ò  d i s t r u t t o .  P u r e  n e l l e  a d i a c e n z e  v e n 

n e r o  a l l a  l u c e  t o m b e  a d  i n u m a z i o n e  c o n  r e s i d u i  d i  o s s a  

e  m o n e t e  di r a m e  ( p e r i o d o  g a l l o - r o m a n o )  r i n c h i u s i  n e i  

n o r m a l i  t e g o l o n i  a d  o r l o  r o v e s c i a t o .  S o l i t a  d i s t r u z i o n e .  

Q u a l c h e  r i m a s u g l i o  fu  r i t ira to  d a l  R i c c a r d i  u n i t a m e n t e  a
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tre  g r o s s i  m a t t o n i  a  s e g m e n t o  (i q u a l i  u n i t i  a s s i e m e  f o r 

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

s p e t t a n t i  a d  a n t i c h i  c o l o n n a t i ) ,  n o n c h é  a d  a l tr i  tre  t e g o l i  d e l  

d i a m e t r o  d i  c m .  4 5  X 6 0  c o n  p r o n u n c i a t a  o r la t u r a  a i  d u e  

la t i  p i ù  l u n g h i ,  o r la t u r a ,  c o m e  fa  n o t a r e  il  R i c c a r d i ,  c h e  m a n 

c a v a  a d u e  d e i  q u a t t r o  a n g o l i ,  n o n  in s e g u i t o  a  f r a t t u r a  

m a  b e n s ì  p e r c h è  c o s ì  f a b b r i c a t i  o r i g i n a r i a m e n t e .  Io  r i t e n g o  

c h e  m o l t i s s i m e  s e p o l t u r e  d i  ta l  g e n e r e  s i a n o  a n c o r a  s o t 

te rr a  in ta t te  n e l la  l o c a l i t à  in  e s a m e  e  c h e  m o l t e  e  m o l t e ,  

in  p r e c e d e n z a ,  s i a n o  s t a t e  d i s p e r s e  d a  i g n o r a n t i  s t e r r a t o r i  

s e n z a  c h e  s e  n e  a b b i a  a v u t o  s e n t o r e .  C i ò  a r g u i s c o  p e r c h è ,  

q u a n d o  il L a m b r o  a n c o r a  l a m b i v a  il t e r r a z z o  c o l  s u o  

l e t t o  o  c o n  le  s u e  v a s t e  p a l u d i ,  d o v e v a n o  a l b e r g a r e  l u n g o  

l e  s u e  r iv e  p a r e c c h i e  p i c c o l e  t r ib ù ,  a n c h e  d i  p a l a f i t t i c o l i ,  

l e  q u a l i  d e v o n o  a v e r  p r e f e r i t o  le  r i v e  d e l  f i u m e  o  d e i  

p a d u l i  p e r c h è  in  d i r e t t o  c o n t a t t o  c o i  m e z z i  di c o m u n i c a 

z i o n e  : q u a l i  i c o n f l u e n t i  d e l  L a m b r o  c h e  in  q u e i  t e m p i ,  

c o m e  lo  d i m o s t r a n o  le  s o l c h e  l a s c i a t e  n e i  t e r r a z z i ,  d o v e 

v a n o  o c c u p a r e  e s t e n s i o n i  a b b a s t a n z a  i m p o r t a n t i  s e  c o n 

s i d e r i a m o  c h e  il f i u m e  r e c i p i e n t e  s p a z i a v a  d a l  C i m i t e r o  

v e c c h i o  ( B o l d r i n a - B r i o c c h e )  a l l ’a l t r o  t e r r a z z o  d i  B o r g h e t t o  

( C a s o n i - M o n t e g u z z o ) .

Campi del Chiesuolo e Chiesolone, San Salvatore 
e di San Salvatorello.

(1 8 )  II n o m e  di C h i e s o l o n e  e s i s t e n t e  in  m a p p a  v e c c h i a ,  

n o n  f i g u r a  n e l la  n u o v a .  P r o b a b i l m e n t e  q u e s t o  a p p e z z a 

m e n t o  d i  t e r r e n o  v e n n e  d i v i s o  in  d u e  p a r t i  e, a  s e c o n d a  

d e l l e  d i m e n s i o n i ,  fu  a s s e g n a t o  il d i m i n u t i v o  e l ’a c c r e s c i t i v o .  

C i ò  s i  v e r i f i c ò  c e r t a m e n t e  p e r  il C a m p o  d i  S .  S a l v a t o r e  (*)  

in  o r i g i n e  d i  p e r t i c h e  8 0 .  D i v i s o  in  d u e  p a r t i ,  fu  a p 

p l i c a t o  a l la  m a g g i o r e ,  il  n o m e  d i  S .  S a l v a t o r e  e d  a l l a  p iù  

p i c c o l a  q u e l l o  d i  S .  S a l v a t o r e l l o .

(*) Il campo di S. Salvatore fu in origine di pertiche (80 nel 1396) 
Documento di donazione dei beni di S. Colombano ed uniti da 
parte di Gian G aleazzo Visconti a favore della Certosa di Pavia. 
(A. Riccardi).
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Ospedale o Ospizio di San Salvatore e Chiesa
o Cappella annessa

( 1 9 )  L ’O s p e d a l e  d i  S .  S a l v a t o r e  fu  g i à  r i c o r d a t o  in un  

b e l  p r i v i l e g i o  d e l  1 1 8 6 .  V e n n e  p o i  c h i a m a t o  a n c h e  O s p e 

d a l e  d e i  P e l l e g r i n i ,  s e n z a  d u b b i o  p e r c h è  i p e l l e g r i n i  d i 

r e t t i  a  R o m a  o  in  T e r r a  S a n t a  p a s s a v a n o  d i  li a t t r a 

v e r s o  al S e n t e r i u m ,  p e r  S .  C o l o m b a n o ,  M o m b r i o n e ,  S a n  

G e r m a n o  d a  d o v e ,  v a r c a t o  il L a m b r o ,  p e r  la  S t r a d a  R o -  

m e a  p r o v e n i e n t e  d a  M i l a n o  e  L o d i  V e c c h i o ,  p r o c e d e v a n o  

p e r  P i a c e n z a  e d  o l t r e .  L ’a ; i t ic o  O s p e d a l e  o d  O s p i z i o ,  la  

s u a  C h i e s a  e la  C a s a  d i  S .  S a l v a t o r e ,  ( s e c o n d o  le  i n d a g i n i  

d e l  R i c c a r d i )  t r o v a n s i  p o i  i n c a m e r a t i  e d  u n i t i  a l l ’O s p e -  

d a l e  M a g g i o r e  di L o d i ,  ; l ’O s p i z i o  d e i  P e l l e g r i n i  s c o m 

p a r v e  d o p o  q u e s t o  i n c a m e r a m e n t o  e  la  c h i e s a  d u r ò  a n 

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

C e r t o s i n i .
•

Locus di Gaifaniana (più tardi Graffignana).
( 2 0 )  N e l l a  p r i m a  m e t à  d e l  X °  s e c o l o ,  in  o c c a s i o n e  

d e l l o  s p o s a l i z i o  di A d e l a i d e  f i g l i a  d i  R e  R o d o l f o ,  c o n  

L o t a r io  .11° R e  d ’I ta l ia ,  e  p o i  d e l l e  s e c o n d e  n o z z e  c o n  

l ’i m p e r a t o r e  O t t o n e  1°, G a i f a n i a n a  s e g u ì  la s t e s s a  s o r t e  

d i  a l tr i  t r e n ta  p a e s i  p a s s a n d o  in  d o n a z i o n e  a l  M o n a s t e r o  

d i  S .  S a l v a t o r e  in  P a v i a .  N e l  1 0 3 4  e r a  g i à  p r o p r i e t à  di  

A r i b e r t o  A r c i v e s c o v o  d i  M i l a n o .  N e l  1 1 7 6  a v v e n n e  u n  

c o n v e g n o  i n ,  G r a f i n i a n a  ( i l  n o m e  è  g i à  m o d i f i c a t o )  

p e r  d i s c u t e r e  d e l l a  p a c e  fra  il  B a r b a r o s s a  e d  i C o m u n i  

l o m b a r d i .  N e l  1 1 9 6  è  p r o p r i e t à  d e i  m i l a n e s i  s o t t o  i l  p r o 

t e t t o r a t o  d e i  l o d i g i a n i  c h e  c e s s a  p e r ò  n e l  1 2 1 0 .  N e l  1 3 4 0  

i b e n i  d i  G r a f f i g n a n a  c o n  q u e l l i  d i  S .  C o l o m b a n o  e d  

U n i t i  s o n o  c e d u t i  in  a f f i t to  a l  C a s t e l l a n o  d i  S .  C o l o m 

b a n o  t a l e  A z i n o  R a y s a n a  d a l l ’ A r c i v e s c o v o  di M i l a n o  

G i o v a n n i  V i s c o n t i .  Il 6  o t t o b r e  1 3 9 6  c o n  S .  C o l o m b a n o ,  

M o m b r i o n e  e  V i m a g a n o ,  G r a f f i g n a n a  v e n n e  d o n a t a  d a  

G i a n  G a l e a z z o  V i s c o n t i  a l la  C e r t o s a  d i  P a v i a .  N e l  1 5 2 4  

C a r l o  V °  c e d e  G r a f f i g n a n a  e d  U n i t i  a l  s u o  G e n e r a l e  

C o n t e  d i  B e i g i o i o s o ,  b e n i  c h e ,  6  a n n i  d o p o ,  t o r n a r o n o  ai  

C e r t o s i n i .  C o n  d i p l o m a  d i  G i u s e p p e  II0 d ’A u s t r i a ,  n e l
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1 7 8 5  Q r a f f i g n a n a  c o n  S .  C o l o m b a n o  e  V i m a g a n o  r ito r n a  

ai  B e i g i o i o s o  a i  q u a l i  v i e n e  t o l t a  d a  N a p o l e o n e  B o n a -  

p a r t e  e  p o i  r i c o n c e s s a .

A  G r a f f i g n a n a ,  p a t t e  d e l  S e n t e r i u m  m e d i o l a n e n s e  

e s i s t e  a n c o r a ,  f o r s e  c o n  q u a l c h e  m o d i f i c a z i o n e ,  p e r ò  o r a  

è  a d i b i t o  a  s o l o  u s o  a g r i c o l o .  L u n g o  il p r i m o  t r o n c o  e d  

a m e t à  c i r c a  d i  e s s o ,  q u a s i  s u l  p e n d i o  d e l  t e r r a z z o ,  a 

d e s t r a  p r o c e d e n d o  d a  G r a f f i g n a n a ,  n e l  1 9 2 8  d u r a n t e  l ’a b 

b a s s a m e n t o  d i  un  p r a t o  d e i  f r a te l l i  G e r m a n i ,  v e n n e r o  in  

l u c e  q u a t t r o  a n t i c h e  t o m b e .  E r a n o  d i  f o r m a  r e t t a n g o l a r e  

e  c o s t i t u i t e  d a  e m b r ic i ,  c o p e r t i  n e l l e  c o n g i u n z i o n i ,  d a  

g r o s s i  t e g o l i .  T r e  d o v e v a n o  c o n t e n e r e  s a l m e  di i n d i v i d u i  

a d u l t i  e  fra  q u e s t i ,  s p o g l i e  f e m m i n i l i ,  c o m e  f a c e v a n o  s u p 

p o r r e  g l i  o g g e t t i  r i n v e n u t i ;  la  q u a r t a  d o v e v a  a v e r  c o n t e 

n u t o  p r o b a b i l m e n t e  u n  r a g a z z o .  L a  p i ù  e s t e r i o r m e n t e  

c o m p l e t a  a v e v a  le  s e g u e n t i  d i m e n s i o n i  : l u n g h e z z a  m .  1 ,9 0  

l a r g h e z z a  m .  0 , 5 0 .  I r e l i t t i  e r a n o  q u a s i  c o m p l e t a m e n t e  

s c o m p a r s i .  Q u a l c h e  f r a m m e n t o  fa  p a r te  d e l  p i c c o l o  M u s e o  

d i  S .  C o l o m b a n o .  L e  s a l m e  d o v e v a n o  a v e r e  i p i e d i  r iv o l t i  

a  n o r d .  N e l l a  t o m b a  c h e  s i  a r g u i  d i  d o n n a ,  a p p u n t o  p e r  

la  p r e s e n z a  d i  s u p p e l l e t t i l i  f e m m i n i l i ,  s i  t r o v a r o n o  fra  il 

t e r r i c c io ,  a l l ’a l t e z z a  d e l l e  m a n i ,  t r e  b r a c c i a l e t t i  d i  b r o n z o  

e  tre  g l o b e t t i  d i  v e t r o  c o l o r a t o  ( r e s i d u o  d i  u n a  c o l l a n a ) ,  

al p o s t o  d e l  c o l l o .  D a l l ’i n s i e m e  d e l l e  t o m b e  s i  p e n s ò  c h e  

f o s s e r o  a d  i n u m a z i o n e  e  d a t i  i p r e c e d e n t i  r i t r o v a m e n t i  

n e l l a  s t e s s a  l o c a l i t à ,  c h e  s i  t r a t t a s s e  d i  u n a  p i c c o l a  n e 

c r o p o l i ,  d i  a n t i c a  t r ib ù  g a l l o - r o m a n a ,  f o r s e  il p r i m i s s i m o  

n u c l e o  c h e  d i e d e  o r i g i n e  al l o c u s  d i  G r a f f i g n a n a  ?

Vigarolo (Vicus A iroli).

( 2 1 )  V i c u s  A i r o l i ,  V a i g a i r o l u m ,  n e l l a  d e n o m i n a z i o n e  

d i  A r i b e r t o  ( 1 0 3 4 ) ,  d e v e  la  m o d i f i c a z i o n e  d e l  n o m e  in  

V i g a r o l o  a  V i c u s  c h e  s i  c a m b i ò  p o i  in  « V i  » c o m e  V i -  

d a r d o ,  V i m a g a n o ,  e c c .  U n  p o r t o  s u l  L a m b r o  d u r a n t e  il 

d o m i n i o  c e r t o s i n o  m e t t e v a  in  c o m u n i c a z i o n e  G r a f f i g n a n a  

c o n  V i c u s  A ir o l i  q u i n d i  c o n  B o r g h e t t o  e  F o s s a d o l t o .  F u  d i 

s t r u t t o  p a r e c c h i e  v o l t e  e d  a n c h e  s o s t i t u i t o  c o n  u n  p o n t e  

in  l e g n o .  L ’u l t i m o  p o n t e  fu  c o s t r u i t o ,  c i r c a  4 0  a n n i  fa  : 

l ’a t t u a l e  in  f e rr o .
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Strada dei Zerbi e Ronchi.

(2 2 )  F u r o n o  t r o v a t e  p a r e c c h i  a n n i  fa  ai R o n c h i ,  tre  

g r a n d i  u r n e  c in e r a r i e  c o n  m o n e t e  e  c o m b u s t i  c h e  i l  R i c 

c a r d i  e b b e  a  r i t e n e r e  r i t ira te  a  P a v i a .

U n a  t o m b a  r o m a n a ,  p u r e  t r o v a t a  in  d e t t a  l o c a l i t à ,  

c o s t i t u i t a  da  t a v e l l o n i  ( e m b r i c i )  p a s s ò  in g r a n  p a r t e ,  

s e m p r e  s e c o n d o  il  R i c c a r d i ,  a l  D o t t .  M a r t a n i  di L o d i .

F u  m e s s a  in  l u c e  in  u n  f o n d o  d e l l ’a l lo r a  a r c i p r e t e  di  

G r a f f i g n a n a .

Vicus Maconis (Vimagano).

( 2 3 )  L o c a l i t à  p o s t a  s u l l a  n u o v a  s t r a d a  p r o v i n c i a l e  G r a f -  

f i g n a n a - S .  A n g e l o  a  c i r c a  1 6 0 0  m e tr i  d a l l a  p r im a .  U n a  

q u a r a n t i n a  d i  a n n i  fa ,  q u a n d o  a n c o r a  n o n  e s i s t e v a  il 

g r a n d e  r e t t i l i n e o  a t t u a l e ,  V i m a g a n o  e r a  f i a n c h e g g i a t a  d a l 

l ’a n t i c a  s t r a d a  S .  C o l o m b a n o - G r a f f i g n a n a  -S. A n g e l o ,  o  

p e r  m e g l i o  d ir e ,  d a  u n a  e s i g u a  p a r t e  d e lH ’a n t i c h i s s i m o  

S e n t e r i u m  m e d i o l a n e n s e  c o s t e g g i a n t e  il L a m b r o  d a  G r a f 

f i g n a n a  a S .  A n g e l o .  Q u e s t a  p i c c o l a  s t a z i o n e  a g r i c o l a ,  o  

f r a z i o n e  d i  G r a f f i g n a n a ,  c o s t i t u i t a  d a  d u e  c a s c i n a l i ,  è  p o s t a  

s u l l a  r iv a  d e s t r a  d e l  L a m b r o  e  p o c o  d i s c o s t a  d a  e s s o .  

R a p p r e s e n t a  u n  a n t i c o  L o c u s  c h e  s e m b r a ,  d a  a l c u n i  d o 

c u m e n t i ,  e s i s t e s s e  g i à  n e l  7 1 1  d .  C .  c o n  un  C a s t r u m ,  

( c o m e  r i s u l t a  d a  c o n s e g n e  p o s t e r i o r i )  c h e  n e l l a  p r im a  

m e t à  d e l  X V 0 s e c o l o  e r a  g i à  s c o m p a r s o  o  c a d e n t e ,  ed  

u n a  C h i e s e t t a  o d  O r a t o r i o  d e d i c a t o  a S .  M a r i a  I m m a c o 

la ta .  N e i  t e m p i  c h e  d i p e n d e v a  d a l l a  C e r t o s a ,  e  s p e c i a l -  

m e n t e  n e l  p e r i o d o  V i s c o n t e o ,  d o v e v a  c o s t i t q i r e  u n a  c o 

m u n i t à  d i  m o l t o  s u p e r i o r e  a l l ’a t i u a l e ,  c h è  o r a  n o n  r a g 

g i u n g e  u n  c e n t i n a i o  d i  a b i t a n t i .  P o s t o  a  c a v a l i e r e  d e i  

te rr ito r i  d i  L o d i ,  M i l a n o  e P a v i a ,  s e g u ì  in  o g n i  t e m p o  

le  v i c e n d e  d i  G r a f f i g n a n a  e  d i  S .  C o l o m b a n o .  Il V i c u s  

M a c o n i s ,  ( c o m e  q u e l l o  d i  G r a f f i g n a n a  e  di V i g a r o l o )  

d e v e  p r o b a b i l m e n t e  la  s u a  o r i g i n e  a q u a l c h e  p i c c o l a  tr ib ù  

di  p a l a f i t t i c o l i  s t a b i l i t i s i  s u l l e  r i v e  d e l  L a m b r o  in  q u e l l a  

l o c a l i t à .

V ’e r a  u n  p o s t o  in V i m a g a n o ,  s u l l a  d e s t r a  d e l  L a m 

b r o ,  ( o r a  s c o m p a r s o )  c h i a m a t o  R i v a  d i  A r a m i n i n o ,  in  R ip a
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A r a m i n i n i ,  a d  o v e s t  d e l  f i u m e ,  c h e  p r o b a b i l m e n t e  e r a  la  

s e d e  d e l  t r a g h e t t o  o  p o r t o  d o v e  s i  r i s c u o t e v a n o  i d ir it t i  

di  p a s s a g g i o  a t t r a v e r s o  il  L a m b r o  p e r  c h i  s i  r e c a v a  a l 

l ’a l t r a  r iv a ,  c o m e  r i s u l t a  d a  u n  d o c u m e n t o  d i  d o n a z i o n e  

a l la  C e r t o s a  d e l  (6  o t t o b r e  1 3 9 6 )  d a  p a r t e  d e l  D u c a .  

( A g n e l l i  o p  cit .) .

D i  q u i  p r o b a b i l m e n t e  p e r  u n a  v i a  s e c o n d a r i a  s i  d o 

v e v a  r a g g i u n g e r e  il n o d o  s t r a d a l e  d i  P e z z o l o  o v e  e s i s t e v a  

l’ i n c r o c i o  d e l l e  s t r a d e  C r e m o n e s e  e  P a v e s e  c o l i a  v i a  R o 

m e n a  a  c i r c a  5  k m .  a  s u d - e s t  d i  L a u s  P o m p e i a .

Tronco nuovo della  Strada Provinciale 
da Graffignana a S- Angelo.

( 2 4 )  T r a c c i a t o  d a l l a  c a s c i n a  P o r c h i r o l a  a  S .  A n g e l o  

tr a  il  1 8 8 9 - 9 0  s .  e .

Accuse.

( 2 5 )  Il n o m e  d i  A c c u s e ,  c o m è  g i u s t a m e n t e  o s s e r v a  

il R i c c a r d i ,  ( O p .  C i t . )  d e r i v e r e b b e  d a l  f a t t o  c h e  n e l l e  v i 

c i n a n z e  d i  q u e s t o  c a s c i n a l e  v i  s a r e b b e  s t a t o  il  d i s p e n s a 

t o r e  p r i n c i p a l e  d e l l e  a c q u e  d e l l a  R o g g i a  C o l o m b a n a ,  

( C l a u s u m  M a g n u m  o  G r a n d e  C h i u s a ) ,  a n z i  e s i s t e  a n c o r a .

Virginio Caccia

(Segue i l  grafico).
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Illustrazione d el grafico schem atico  
delle  strade rom ane che in teressano il nostro studio (1)

N. 1. Mediolanum (Milano) — 2. S. Germano — 3. Mombrione 
(San Colombano) — 4. Ospizio S. Salvatore (Purcaria ora Porchi- 
rola) — 5. Gaifagnana (Graffignana) — 6. Laus Pompeia (Lodi 
Vecchio) — 7. Lodi nuovo — 8. Placentia (Piacenza) — 9. Cre
mona — 10. Ticinum (Pavia) — 11. Ad Nomini (Melegnano) — 
12. Ad Bota — 13. Tribus tabernis (Ospizio alle tre taverne) — 
14. Fiorenti» (Fiorenzuola d’Arda) — 15. Pons Aureolis (Ponti- 
rolo) — 16. Broni — 17. Comeliraagus (Cassino Po) — 18. Casti- 
dium (Casteggio) — 19. Iria (Vogherà) — 20. Piume Lambro e 
sua foce nuova dopo il 1190 — 21. Fiume Lambro Vecchio prima 
della rotta 1199-1230 — 22. Argentia (Vignate).

( I ) A  proposito della struttura delle strade rom ane così scrive il P ro f. G iu 
seppe C oriad i « D opo  le prim e piste tracciate nei cam pi, dopo la via A pp ia  
pavfm entata con larghi e spessi lastroni (a. 31 2  a . C ,) ,  le strade rom ane soli-
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dam erite costruite si m oltiplicarono. M a delle m olte strade che solcarono l ’Italia 
peninsulare rom ana due arterie principali ci interessano in m odo precipuo per lo 
sviluppo che direttam ente o indirettam ente ebbero nell’Italia occidentale ; la V ia  
A u re lia  c la V ia  Flam inia. Q uesta  via, opera del censore C . Fiam inio (2 2 0  a C .) 

uscita dalla  cinta serviana per la porta Fontinalis, attraverso l ’E tru ria  e l’U m bria 
raggiungeva R im ini (A rim inum ) e nel 187 a. C . venne continuata di qui fino a 
P iacenza sul P o  dalla via A em ilia  ; l’A ure lia  invece si spinse d a  R om a, lungo 
la costa dell’E tru ria , alla L iguria » (*).

(1) c Dal punto di vista della tecnica, U lpiano distingue tre specie di strade : le 
viae terrenae, consistenti in una semplice pista d i terra  ba ttu ta  ; le, viae g larea stratae, 
con la superficie ricoperta  di ghiaia ; le, viae silice stratae, cioè lastricate con blocchi 
di pietra (Dgest., XLIII, II, 1. 2.

(*) Le strade rom ane dell’Italia Occidentale, P rof. G. C orradi, Ediz. G. B. Paravia 
e C. 1939, (pag. 10 testo e note vedi pure tavola 15.
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Le pergamene della Mensa Vescovile di Lodi

(C ontinuazione, vedi a n n a ta  L X  pag . 46)

1 1 1 . -  Apr- 1171 ( I l  X  15). A lberto II E L . affitta in perpetuo 
a Lantelmo di Orio terre in Orio « infra canetum ep i
scopi » In domo episcopi, apg. T T  : O ldo de Vignatile, 
Arialdus Guascus ; Bertramus de Cavenago. N . Guidot-
tus. R G P  1 2 9 ; C D L . II. 52.

1 12- -  A pr. 1172 (18 X  18 molto sciupata). Carentarus Brina 
e figli, O tto e Rivellus, e ... di legge longobarda, ven
dono a Guiscardo de Cuzigo terra in Casale Luvano. 
T T . Gruanionus de la Cavaza, Mafus Scarpigna, Petrus 
V etulo . N  : Roba. atg. C D L  II, 53 Altri np : Mal- 
speronus Sorico : Bernardus ; illi de Comazzo ; Gual- 
terius V asa.

112. * -  M ag. 1172 (18 X  24) Bertolotto A ch iley  affitta, ga
rante Guidottus Malberti la pesca dell’oro nel fiume 
A dda nelle parti di diritto del vescovado di Lodi ad 
una società di cavaloro (aurilevas| e cioè : Albertus de 
M ediolano e figlio Pietro, Ambrosius Locus, Petrus 
Tam belli, Ambrosius de Leuco (L ecco), Martinus de 
Ysella, Obizinus de Palatio, Mutus, Arialdus piscator, 
Mussus, Scornacanis, Zane M accus, Bergunzinus de C a
venago, Petrus Madernus, Gualterius de Lugarino, A l
beri cus Miserinus, Girardus de Ysella, Codescanis, A m 
brosius Miserinus. In Lodi atg.
T T . U go de Trexeno, Bergundius de Ranfo, Derlinus 
Servator, Albertus Carrusino. N  : Guidottus R G P  85 ; 
C D L  II, 54.

113 -  N ov. 1172 (19 X 20) Albertus II E L  concede a Ca- 
nevettus de Caxino terreno in Lodi presso la Cattedrale,
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avente a est la consularia, a sud la casa di Albertus 
Negri, a ovest la piazza mag., a nord la via. atg. In 
Lodi. T T  : Gualterius de M eleto, Offerius, Orestandus, 
Lanfrancus, Ihoannes. N N . Albertus regis Curradi, 
Arialdus de Cavenago imper. Federici, Petracius Lun- 
gus, Bergundius Denarius. R G P  7 ; C D L  II, 58

114 -  N ov. 1172 (23 X  19) A lbertus II E L  affitta in per
petuo ad Albertus Negri detto Spinebottus un pezzo 
di terra presso la Cattedrale. Presenti: magister A lb e-  
ricus de Corno e Crescentius. I T T  sono come al 
N . 113 ad Orestandus si aggiunge « d e  V ig n a te»  Tra 
le  coerenze si nota Canavettus del N . 113. N N  A l
bertus c. s; e Iac. Donanus; apg. R G P  168; C D L  II, 59.

R G P  -  1173 4  Iulii. D. Albertus, instituto ven. Cleri Con
sortia ac denique pro Dei et Ecclesiae sercitio magnis 
perfund. laboribus migravit ad Dominum plenus ciiam 
dierum et virtutum, cuius corpus Ara propria in subterraneo 
Cathedralis fu it tandem rite translatum die... Aprilis 1558, 
R.m o epo Taberna Translationem procurante : Caput Vero 
eius argento contectum super eius Altare locatum est, et 
in eius solemnitate exponitur : multis etiam miraculis 
claruit, prout ex eis duodecim in Actis Cancellariae epalis 
uti approbatis a successoribus epis leguntur : Quidquid 
dicant circa eius annum obitus turn D. Sigismundus 
Bettus, qui catalogum eporum Lauden, inter A  c/a 3  S y 
nod. relatum conscripsitt turn D. Philippus Ferrarius in 
catal. SS . Italiae. tum Paulus Morigia ac lacob Ga- 
bianus ac tandem Fr■ Coelestinus Capuec. in Hist. 
S S . Bergomen. p. 2 , voi. 2  ac alii : sed re vera omnes 
a D. Defendente a Lauda Cathedr. Canonico, confu- 
tantur, prout etiam Acta sequentis R .m i epi testantur.

R G P : R .m i Alberici II  de Cornu, antea Cathedralis Canonici 
Acta.

115- -  A pr. 1174 (13 X  27) A lbericus II E L  affitta a P e 
trus de Lanciano, Pasamonte de Lilongi, Bonomus de Hal- 
bertucci, Albertus Zopus ed altri bifolchi di Galgagnano 
terra « in Mezothana, ronchis et Giara ». In Lodi T T
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Ariizo Ferario, Pethrinus, Fòrtis medicus, Lanfrancus. 
N :  Otto judex. atg. R G P  1 4 5 ; C D L  II, 63.,

116. -  M ag. 1174 (36  X  11) In presenza di A lbericus II 
E L , O tto Morena console di Lodi, O tto Dulcianus, 
Calvus, A lbertus, Sgenkarius di Luviraga (Livraga), 
Lantelmus de Orio, Carbonus Rolandus, Liprandus de 
Curnasco e di molti altri, giurarono di manifestare tutti i 
diritti e beni del V escovo  di Lodi nel territorio di Li- 
vraga Martinus de Secugnago, Stephanus de Bunizo, 
Iohannes Dom ethe, Bonzanne A nsoldi, tutti di Livraga.
atg. R G P  1 7 0 ; C D L  II, 64.
N p  : Tedaldus de Pozolo, A lbertus et Hom òbonus de 
Luviraga, A lghisius de V ignathe, illi de Cuzigo, Asgerius 
de Cuzigo, Gambarius, Calvus de Luviraga, Gaida Cursi, 
Nazarius Palliarii, Garardus de Luviraga, Petrus Carella, 
Lanfrancus Portenarius decanus episcopi, U go de Luvi
raga, Tabuscellus et Iohannes Bandus, U go Homobonus, 
illi de M ola, Monachus gastaldus, Benedictus, Spasa- 
mensae, U go et A lbertus de Trexeno, porcarius, cam- 
parius, ferrarius.
NI : « in capite burgi iuxta veterem stradam romeam » 
« in capite burgi super stratam de Laude » « in capite 
burgi ad la crucem de la via » « iuxta levatam retro 
castellum » « in capite clausi de Secugnagis » « de super 
viminariam » « super viam que vadit ad Fossatholtum » 
aprehensa, ecclesia sci Marrini, la Longora, illi de Cerro.

117. -  Giù. 1 174 (19  X  20 ) A lbericus II E L  nomina Anricus 
di M eleti e Gerardus del Corno collettori delle decime 
nei to n c h i nuovi che sono nella corte del Corno e 
nelle curie di M eleti e Lardaria (Lardera). In M aleo. 
atg. R G P  ; C D L  II, 65 . T T  : archipresbyter de Olto- 
villlis, magister V ivinus, O tto Dulcianus, Malfaxiatus 
de Valirano, Lanfrancus M edicus. N  : Roba.

118. -  1174 (1 8  X  26  sciupata e rosicchiata) Magister 
Iohannes bonus suddiacono per mandato di A lessandro  
III P P  dietro consiglio di d. Ottone de Casale giudica 
inappellabilmente che il Monastero fructuariense rappre
sentato da Iohanne priore de Paule, deve al Vescovato
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di Lodi, rappresentato da A lberico II E L  6  soldi an
nuali. N ella  Cattedrale di Lodi. T T  : pre Iohannes Ru- 
beus, Petrus Rubeus, Tedaldus de Sexto, magister V i-  
vianus de Senna, magister lacobus de Arxago, Petrus 
Scanarius, Martinus de la C ontesa; Malfaxatus de V a l - 
larano, A lgerius e Aibertus de Gavaxo, Boldonus Eliazar 
de Casalegio, Rafius Morena, Ardèricus de Bonatte, 
Lanfrancus M edicus, Marchesius de Fossadolto, Gualterius 
Sala (?) Gualdus Capitaneus, Alamannus de Castellione, 
Prevedhe de la Muza de Paule etc. N  : Guidottu*. atg. 
C D L  II, 671

1 19. -  Sett. 1174 (2 9  X 38 Petrus prete milanese arciprete 
di S . Maria del Monte delegato da M ilone vesc. di 
Torino e arciprete milanese, col consilio di Heriprandus 
judex per mandato del Papa g iudica1 che Ogerio abbate 
del monastero di Percipiano che si doleva d ’esser stato 
spodestato del monastero di S . A gata in Lom ello da 
A lberico < laudensis ecclesie quondam scismaticum epum 
ex auctoritate octaviani heresiàrce» deve cedere i diritti su 
detto monastero al V escovo di Lodi. In Lodi. T T  : Ro- 
gerius Sorexina, Ardèricus de Bonate, Gregorius Ca- 
ghinarcha, Sozus de Marliano, Otto Murena, O tto D ul- 
cianus e altri.
N  : Adobadus lector. In domo memorati episcopi, atg. 
C D L  II, 68. R G P  100 pone l’atto sotto l’anno 1178: 
confonde Galdino (1 ) che aveva iniziata la causa, con Bai- 
duino. R G P  17 registra un simile atto sotto l’anno 1188, 
ma nell’indice del Porro non è trascritto. M L E  nota che 
benché l’atto porti Fa. 1178, pure va ritenuto ||’anno 1174 
per l ’indizione V II aggiunta in quest’atto (2).
[RGP. X I Ì I  C a i Sept. 1114 -  Sententia lata per 
R .m u epum Bergomensis Guala et Trasmondum Abatem  
Clarevallens. super controversiis cujusdam Hospitalis 
eiusq. eccles. siti in suburbio portae Mediolan Laudae 
Veteris. vertentibus inter R.m um  Albericum et Nicolaum 
praepositum eccles. S. Nazarii Mediolan. sig. 2 1 3  
f o l  28].

120. -  Febbr. 1175 (24 X  27) Ubertus Notta di M ilano e 
il fratello O bizo col consenso di A lbertus, Guido,
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Guilielmus, Anselm us figli di fu U go, e di Rogerius fu 
Lanfrancus e di Iordanus fu Rogerius, tutti de M ele- 
gnano cedono a Lanfrancus M edicus di Lodi in rappre
sentanza di A lberico II E L  le terre di Orio ad Mon- 
teruzum. In M ilano. T T  : Arduinus de subtus porticus, 
Albertus Gambarus. Segue : Ubertus cede a Guido una 
casa in M ilano in cambio.
Altri np. Lanfrancus de Trexeni, de Bardonis, de Su- 
maripis, Montenarius de Brembio, Lantelmus Drugo, 
Baldus fu Albertus, Chunradus fu Rogerius, Sordanus 
fu Otto, U go fu U go, Mainfredus Gambarius. N  : Gui- 
fredus de V ineate. atg. R G P  122 ; C D L  II, 69-

121 -  I 170 (?) (15 X  16) Elenco dei beni del vescovato di 
Lodi « in curte Orii ubi dicitur Ceretha ».
N p  : Arialdus de Cignano, Haenricus Pumacius, R o
gerius Ferarius, Braga, Petrus de Floredebelle ; Galoba, 
Otto Merda, Guido Testore, Petrus Abrazabusco, Am - 
brosius de Suzaria, Petrus da Gropo. C D L  II, 70.

122. -  1175 (9 X  22 quasi illeggib ile) A lbericus II E L  af
fitta in perpetuo a Petrus Cogus terre in Gal gagnano.
In Lodi. atg. R G P  1,71.

123. -  A gosto 1 175 (17 X  25 irregolare. Coerenze in bianco) 
Albericus II E L  concede a Lanfrancus Litigardus in 
livello X X  pert. di terra in Castilione. In Lodi- T T  : 
Alamannus de Castilione, Arialdus. N  : Petrus ; Bel- 
linus scriptor. atg. R G P  6 8 ;  C D L  II, 71.

124. D ie . 1175 (16  X 22) Albericus II E L  dà in perp.o li-
- vello all’arcipr. di Galgagnano « buscaliam sotto la costa

presso la chiesa di Galgagnano, già tenuta da Gualterio 
de Mauro. T T  : Fortis e Lafrancus M edicus. N N  : T a- 
pinus, Zanebellus M ellese, Egidius Guerra. In Lodi.
atg. R G P  132 C D L  II, 73.

125. -  A pr. 1176 (20  X  34) I consoli di Lodi U go, Otto 
di Dulzanus, Oldradus Mondalinus, Guidottus di Mal- 
bertus sentenziano che Guiscardus de Cuzego non può 
impedire a Gambarus de Cuzevo e suoi dipendenti di 
passare per i! prato e bosco nel territorio de Castiglione 
d’A dda, da A lberto II E L  concessi in feudo allo stesso
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•' Guiscardus. In Lodi. T T  : U genzio Brina, prete Saccus 
archipr. de Banano, Petrus Russus canon, della Cattedr., 
magister Redulfus, A iia ldus de Puzolto, Gualterius Sa- 
larius : N , A lbertus de Gavazo missus, di re Cunrado. 
atg. R G P  4 ; C D L  II, 74. A ltri np : Monachus, P i- 
gozus, Petrazius, Carnevalis, Arialdus Guasco.
Altri ni : Ysella, ad Paulo, Senadogum.
R G P  106 pone sotto l’anno 1176  (seconda mano) la 
pergamena sopra segnata al N . 87.

126. -  D ie. 1176 (44  X  16). Testim oni portati dal V esc . di 
Lodi per dimostrare il suo diritto nella regione del 
Lambro «p er medium curtis R oncaliae» . N ella  cattedr. 
di Piacenza. T T  : d. Arduinus Confanonerius, Trussus 
de Lauda, Traversus Botnentius, A xevellus de V ivellis, 
Albertus A nguxole, Guastapanis Currerius, Mussus de 
Biliana etc. Consoli di giustizia : Petrus vicecom es, Ber- 
nardus Ardicionus. N  : Bonusdies. Testim oni addotti : 
Petracius piscator, Gambodus de Rubea, prete de Rubea, 
Petrus Traburcius de Codogno, Petrus de Guerinzo de 
Codogno, Ianonus Gislandus de Codogno, A dam  de 
Codogno, Cremoxianus Massa, Ribaldus de Zusum de 
Codogno, altro A dam  de Codogno ; atg.
A ltri np : Malofiliocius, Opizonus Paganus, Arcidionus de 
Otta, Ardicus de Merlino, Anricus de M ontecucco, Ardri- 
cus E L  « qui mortuus est, anni sunt ei ultra, et reliquos suc
c e sso r s  episcopos videlicet episc. Iohannem, episc. A llo -  
nem, episc. Guidonem, episc. A lbericum , episcopus qui 
obiit retro (Albertus II), Comites de M ontecucco che 
16 anni prima « fecerunt betefredum et capatam unam 
in Lambro pro guerra Cremonensium, episc Lanfrancum ». 
ni : ronci de M onte in zusum usque ad Cogullum (ad 
Cogulletum). S i notino i vescovi di Lodi : Arderico, 
Giovanni, A llone, Guido, Lanfranco, A lberico, S . A l 
berto. R G P  8 ; C D L  II, 76.

127. -  A pr. 1777 (27 , 26) Alessandro P P  III conferma: 
la sentenza del vesc. di Bergamo, Guala e d ell’abb. di 
Chiaravalle, Trasamondo, in una lite tra A lberico II 
E L  e N icolao prep. di S  Nazaro in M ilano di cui v. 
R G P . sub a 1174 (v. sopra dopo il n. 119 ); b) una
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sestenza di Giovanni Bono di cui v. n. I 18 ; c) la *en- 
tenza di M ilone di cui v. n. I 19. In Ferrara, atg. 
C D L  II, 77.

128. -  Sett. 1178 (29 X  21) I « pares » della Curia di A l-  
bericus II E L  giudicano sufficiente e giusta la ragione 
data dallo stesso vescovo a Guido, Guillielmus e Lan- 
francus figli di Lanfrancus de Trexeno circa il vicedo
minato dal defunto Lanfranco E L  conferito al loro padre. 
In Lodi,

Rappresentanti : a) del vescovo : Guidottus de Cuzego 
e Albertus de Gavazo ; b) dei fratelli : A lbertus de 
Trexeno capitanens e Trussus de Boldonis iudex. Pares 
curiae : U go e Guido de Casino, Rogerius de Soresina, 
Gualterius e Cardenale e Guidottus e Petracius de Cu
zego, Gualfredus Bozonus, Bernardus e Albertus e 
Ihoanes de Gavazo, Liprandus Calegarius, Guido C ode- 
case, Litoldo Anglarius, R icus e Arialdus e Bergundius 
Pocalodi, Rasus de Patherno, G uido capitaneus, Rainal- 
dus e A tto  de Fanzago, T iboldus e Gufredottus e R o
gerius e Bellebonus e Boldo de Salarano, A liotto Brina, 
M azo Piroldus, Orestande de V ignathe, Guillielmus de 
Sorexina, Martinus de Palatino, Dottus de Corniliano, 
Guazinus de Marzano, Petrus Zuchelus, Iacobus e A n-  
zeterius de la Pusterla, Gambarus de G uzego, Petrus 
de M eleto, Guidottus Malbertus, Malsperonus Soricus, 
Lanfrancus de Palatino, Martinus de Patherno, Iohanes 
Denarius, Presbyter de Salarano, Rasus de Rainoldis, 
Ardericus de Merlinus, Martino de la Contesa, Arialdus 
de Rainoldis, Tabinus (Tapinus) de Cavenago, Mar- 
chisius de Fosathoto (Fossadolto).

V assalli del vescovo : conte Lantelmo de Crema, conte 
A lberto de Laude.

T T  : Albericus Lumilinus, Sozo de Puteo, Anselm us 
de Sumaripa, Acerbus, A nricus, Iacobus Scotoni, A m - 
brosius Gulnizelli, Zanottus de Summaripa, Malfaxatus 
de Valarano ecc.

N N  : Albertus, Tapinus, Bernardus, Otto, Guidottus, 
Basacomes, atg. R G P  132 ; C D L  II, 79.
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129. -  G enn. 1179 (15 X  17) Enricus di A lbertus da M e
leti promette a Petrus fu Guidonus da M eleto di rinun
ciare al feudo in Castiglione che ebbe da A lbericus II 
E L . T T  : Ioanonus Bacus, Rasus de Rainoldis, Raine- 
rius causidicus. N  : N icola. In Cremona, atg. C D L  II, 80.

130 -  Giugn. 1179 (21 X  13) Petracius e Arnaldus di fu 
Carneralis da Cuzigo vendono ad Albericus II E L  tutti 
i loro beni e diritti « In castro de Castellione et Sene- 
thogo » eccetto la terra nell’ambito del <- castrum de Se- 
nathogo in quo habitaverunt 'illi de Cuzigo ubi turris 
illorum fuit >> per 200  lire imper. pari a 440  nuovi d e
nari. Garante : Mussus Circamundus. T T  : Guidottus de 
Cuzigo, O tto Dulciamus, Eliazar da Casalegio, Arialdus 
Catanius, M alacredenzia etc. N  : Guidottus. In Lodi.
atg. R G P  32 ; C D L . II 81.

D. L. Salammo

' C o n t in u a )

( I  ) Secondo Sassi (A rch iep . M ediol. S e r. II pag. 5 8 1 ) C ald ino  morì nel I 176.

(2 )  L  a tto  sarebbe quindi de l 1174  Ind .e  V II, ma trascritto nel 1178. 
L 'estensore m utò l’anno, m a non l'ind izione. A lessandro III non poteva confer

mare nel 1177 (v. n. 127) un a tto  fatto  nel 1178.
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Un antico detto e un santo popolare 

dim enticati

L’oscurità di due affreschi.

Sulla seconda colonna di sinistra, entrando in S . Fran
cesco, vi è un affresco, che risale al secondo quarto del tre
cento : rappresenta S . Clem ente in cattedra con mitra bianca 
e piviale violetto ed alla sua sinistra S. Elena con la croce. 
Subito a fianco ve n’è un altro pur del trecento, ma più evo
luto, di un giovane guerriero che in ricco manto appoggia la 
mano sinistra su una lunga ornata spada e con la destra regge 
una palma.

In una chiesa di Francescani, davanti a questo giovane 
guerriero, si penserebbe a S . Luigi di Francia, uno dei patroni 
del Terzo Ordine di S . Francesco; ma la mancanza assoluta 
di emblemi, che attestino la sua regalità, principalmente della 
corona, che pur adorna la testa di S . Elena e sarebbe riuscita 
un complemento artistico sulla nuda capigliatura del guerriero, 
hanno fatto giudicare anche a ll’ultimo storico del tempio, il 
P. Biagini, l’affresco come una figCra di giovane cavaliere. La 
palma, invece dello scettro, dovrebbe essere un evidente sim
bolo di martirio. Il manto rosso a fiori in un pittore del se
colo X I V , non ancora iniziato dal rinascimento allo studio 
degli abbigliamenti del passato, è indice generico d ’onore.

• 1
S. C lem ente,

U nico elemento esplicativo di tutto questo insieme è l ’i
scrizione, che si trova sul libro tenuto aperto dalla mano si
nistra di S . Clemente, che benedice colla destra.

N on mi risulta se già ne sia stata tentata l ’interpretazione.
S i legge : Festum Clementis yemis caput est orientis. La parola
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yemis sta con le due prime vocali ye  in fondo alla quarta 
riga della prima pagina, il resto mis sta in alto sopra la 
prima riga della seconda pagina e la traduzione di tutto il 
detto è : La festa di Clemente è la prima del tempo invernale 
che s’inizia-

Il significato è chiaro. V ien e  evidente una conclusione 
logica, che qui è anche storica. Il valore folkloristico metereo- 
logico, derivato da usanze ecclesiastiche, che si dà alla festa 
di S . Caterina, 25 novembre, come inizio d ell’inverno, una 
volta doveva essere legato alla festa di S . Clem ente, 23 no
vembre (I).

La parte invernale del Breviario Romano incomincia con 
la prima domenica dell A vven to , la quale nel rito romano varia 
ogni anno nel giorno del mese, essendo stabilita nella dome
nica più. vicina alla festa di S . Andrea, che si celebra il
30  novembre. I calendari, una volta non avendo ancora le ag
giunte relativamente recenti di altri santi, facevano oscillare 
questa domenica tra due estremi, cioè fra le feste di due Sante : 
S . Caterina, 25 novembre e S . Bibiana, 2 dicembre, con un 
primato, quasi abituale per S. Caterina, che passò in uso anche 
tra il popolo per caratterizzare l’inizio d ell’inverno. In Lom 
bardia si dice : « Per S . Caterina si mena i vacch alla cassina ». 
In Toscana: « Per S . Caterina la neve alla collina » o « P er  
S . Caterina manicotto e cassettina (del fuoco) ». A nche il 
Belli a Roma ricorda che a S. Caterina « se cacceno le store 
(stuoie) per le scale - se leva al letto la coperta fina - e 
s’accenne er focono in de le sale » S . Bibiana restò più umil
mente legata al m otto: « se fa bel a S . Bibiana, fa bel per 
un mes ed una settimana ».

( I )  A  R om a nel giorno di S . C aterina  il cerimoniale im poneva l'uso delle 

pellicce ai C anonici. P a re  che l’usanza delle pellicce culle cappe cardinalizie 
e canonicali rim onti al soggiorno dei P ap i ad  A vignone, dopo il 13 0 5 . Essendo 

ivi il clima invernale um ido e freddo, bisognò difendersi, foderando le cappe di 
pelli, che prim a furono grigie in omaggio ai riti penitenziali e poi furono in ogni 
tem po d i ermellino bianco. 11 D avantrià , nel suo cerimoniale presso il M acri, 

ricorda che, secondo il beneplacito  del P ap a , si m ettono per S . C aterina  al 

25 novembre e si levano ordinariam ente per l’A scensione (v. M oroni G . ; D izio 

nario d i erudizione storico-ecclesiastica; voce C appa - V enezia, Em iliana 1841).
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L ’iscrizione del libro di S . Clem ente lascia sospettare che, 
quando la fioritura di detti popolari per S . Caterina ancora non 
esisteva, ne fossero in uso altri che riguardavano la festa di 
S. Clem ente, che per molti secoli, prima di S- Caterina, pre- 
cedè immediatamente la I Dom enica d ’Avvento, segnando il 
tempo invernale liturgico, allora in uso anche presso i fedeli.

Il culto di S . Caterina è tardivo, venne dall’Oriente, por
tato dalle Crociate, ma si diffuse rapidamente. La sua festa 
entrò nei calendari partendo dal secolo X II e trovò nel luogo, 
dove doveva sorgere la nuova Lodi, un centro di devozione 
nella cappella a lei dedicata, che fu poi sostituita dalla nuova 
cattedrale.

11 culto di S . Clem ente, antico a Roma, fu favorito e 
diffuso nell’A lto  M edio Evo da un avvenimento, la memoria 
del quale è conservata in un antico affresco della Basilica 
sotterranea di S . Clemente a Roma. N e ll’anno 868  i santi 
Cirillo e M etodio, apostoli degli Slavi, arrivando a Roma per 
giustificare presso papa Adriano la loro missione, portarono in 
dono al Papa le reliquie di S . Clem ente martire, da essi ri
trovate a Chersona in Crimea- Q ueste reliquie, in seguito con 
un corteo trionfale di papa N icolò  e di tutto il clero e popolo 
di Roma, dal V aticano passarono alla Basilica di S . Clemente 
papa e martire, dove furono deposte con solennità.

S . Clem ente, quarto Papa di Roma, venne così a poco 
a poco ad attrarre a sè, così pare, anche il culto e circostanze 
della vita del nuovo martire omonimo del Chersoneso e nel 
secolo X II ebbe il culto risvegliato dalla nuova basilica rifab
bricata con gli amboni e con l’altare della primitiva basilica, 
distrutta nel 1084 dall’invasione di Roberto il Guiscardo. I 
pellegrini di ritorno da Roma diffusero o avvivarono il culto 
del Santo anche altrove. L ’affresco di S . Francesco probabil
mente è il riflesso di una divozione importata da Lodi V e c 
chio, anteriore al culto di S . Caterina in occidente. La festa 
del Santo non solo segnò l’inizio deH’inverno, ma con quel 
nome così opportuno fece sperare una protezione contro i ri
gori della stagione.

La piccola figura della devota, ai piedi del santo, ricorda 
che l’affresco è una pittura votiva, forse di ringraziamento per 
grazie ottenute contro i mali della cattiva stagione.
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S- Elena.

S . Elena con la corona imperiale sulla fronte e con la 
croce innalzata è un emblema del trionfo della Croce.

La festa d ell’Esaltazione della Croce, celebrata in set
tembre, è antichissima e già esisteva nelle liturgia di S . G re
gorio Magno. Q uella d ell’invenzione della Croce, 10 M aggio, 
si istituì più tardi, nel M edio Evo.

A  Lodi esisteva una chiesa di S . Croce con confraternita, 
costruita nel 1340 dal vescovo fra Leone Palatino, nel così 
detto Borgo Cremonese, in ricordo di una più antica, andata 
perduta nella distruzione di Lodi V ecch io . Dem olita anche 
questa chiesa nel 1523 dal marchese Federico Gonzaga, per 
esigenze di guerra, la confraternita passò provvisoriamente 
presso altre chiese della città, finché nel 1586 fu decisa la 
costruzione di una nuova bella chiesa, che fu inaugurata il 
3 maggio 1603 da M ons. Ludovico Taverna con solenne tra
sporto del Crocifisso. Il 9  ottobre dello stesso anno venivano 
portate nella nuova sepoltura in questa chiesa, davanti al l’al
tare di S . Elena imperatrice, le ossa dei confratelli giacenti 
in altro piccolo oratorio.

S . Elena e la Croce ricordano così un’antica divozione, 
proveniente dalla primitiva Lodi e tenuta viva da una fiorente 
confraternita. Lo scopo di essa può essere bene presentato da 
un’antifona d ell’officiatura d ell’Esaltazione della Croce : Per si- 
gnum Crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster.

S . Defendente.

U n episodio, avvenuto a Lodi nel secolo X I V , può forse 
servire a definire il guerriero ignoto, affiancato all'affresco pre
cedente.

L ’anno 1328 Pietro Tem acoldo per una vertenza contro 
Succio e Giacom o Vistarini, diede il saccheggio al territorio 
di Lodi. I contadini, per salvarsi dalle angherie e dalle in
giurie dei soldati, ripararono in città. U na donna di Casacco
o di Villambrera, cascina della parrocchia di Paullo, aveva 
promesso a S. Defendente di far dipingere la sua immagine 
nell’Oratorio di S . Maria in V allicella , fondato a Lodi circa 
il 1254 sotto il vescovo Bongiovanni Fissiraga, se le avesse
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preservato la casa dal saccheggio. La grazia fu ottenuta e la 
donna fece dipingere il santo in detta chiesa. Si sparse la 
voce del nuovo evento ed i divoti accorrevano a raccoman
darsi al santo, che moltiplicava le grazie. E  la divozione giunse 
a tal punto da fàr perdere il nome primitivo della Chiesa, che 
prese il nome di S . Defendente, principalmente quando fu 
elevato in suo onore un nuovo altare ed in progresso di tempo 
una nuova chiesa più grande e più bella.

L ’affresco di S . Francesco risale a questi anni e può es
sere un dipinto votivo di questa manifestazione religiosa, che 
onorò il patere taumaturgo del Santo, mettendolo a lato di 
S. Clem ente e di S . Elena.

S . Defendente sarebbe stato un centurione della Legione 
T ebea. D all’arte ingenua di un pittore primitivo non si deve 
aspettare la rappresentazione di un legionario con lorica, galea 
e gladiuf. Erano particolari ignorati dagli artisti del tempo. 
Il santo centurione portava certo anche il sago e in omaggio 
alla sua santità fu rappresentato nel ricco abbigliamento dei 
signori del tempo.

p. Tiberio Abbiati b.ta
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ANNALI DI STORIA LODIGIANA
DAL 1050 AL 1867

( C o n tin u a z io n e )

1219 — O t t o b e l l o  S o f f i e n t i n o  l o d i g i a n o ,  f u  c o n s a 

c r a t o  v e s c o v o .  I m p i e g ò  t u t t e  l e  f o r z e  p e r  r i c u p e r a r e  i 

b e n i  e  r a g i o n i  s t a t e  u s u r p a t e  a l  s u o  v e s c o v a d o  e  p e r  

c o r r e g g e r e  i c a t t i v i  c o s t u m i .  F u  u o m o  l e t t e r a t o  e  p io .  

I n t e r v e n n e  a l l e  e s e q u i e  d i  S .  G u a l t e r o  c o n f e s s o r e  lo -  

d i g i a n o .  G o v e r n ò  2 3  a n n i ,  f  1 2 4 2 .  S i  r e c ò  a  M i l a n o  

p e r  c o m p o r r e  l a  p a c e ,  c o m e  a l l a  N o t a  l a .

— N e l l a  s t o r i a  l o d i g i a n a  s c o r g i a m o  l ’e s e r c i z i o  c o n 

t i n u o  d i  u n a  i n c r e d i b i l e  m o b i l i t à  n e l l e  f o r m e  d e l  g o 

v e r n o  p u b b l i c o .

—  I  M i l a n e s i  a c q u i s t a n o  2 0 0  c a v a l l i  l o d i g i a n i  p e r  

c a u s a  d e i  C r e m o n e s i  ( V e d i  C o r i o  - C a v i t e l l o  -  P i s a n i  

v o i .  V  f a s e .  18) .  D a l l e  a n n o t a z i o n i  m s s .  d i  D e f e n d e n t e  

L o d i  : A d  1 4  O t t o b r e  : q u o d  d o m u s  a m p l i u s  i n  c i v i t a t e  

n o n  h a b e a n t u r  c o p e r t a e  d e  p a l e a  v e l  c a r e g i o  s e n  a l i o  

s t r a m o  v e l  m e l e g a t i i s  -  F o s c a d i  d e  g u m m a r i p a ,  c o n s u l .  

l a u d .  (E x  M o n u m .  L a u d .  E p isc .  I, I d i ) .
2 8  f e b b r a i o  -  I a c o b u s  d e  V i s t a r i n o  C o n s u l  u t  A r c h i v .  

G e n .  3  I u l i i  • S e n t e n t i a  p e r  F o s c a t u m  d e  S u m m a r i p a  

c o n s u l .  j u s t i t i a e  f a v o r e  e p i s c o p i .

—  P r o t e s t a  d i  O l d r a d o  T r e s s e n o  q u a l e  f e u d a t a r i o  

d e l l a  M e n s a  V e s c o v i l e  -  V e d i  P o r r o :  A c t a  E p i s c .  l a u d .  

M a. G a l v a g n i  d e  T u r r i s e n d i a e  l a u d e n .  p o s t u l a t o r -  

(  V. M o n .  L a n d .  E p isc .  1, 159. V. L o d i  e i l  su o  T e r r i 
to r io  d i  G. V ig n a t i ,  p a g .  110). B a s s a n o  d e  O v e r g n a g a  

c o n s u l .  j u s t i t i a e ,  ( ì tem ).

1220 —  F e d e r i c o  I I  i m p e t a t o r e  d i  G e r m a n i a  c o n 
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c e d e  m o lt i  p r i v i l e g i  a l l a  C i t t à  e  c i t t a d i n i  d i  L o d i .  R u 

b r i c a  d e l l a  M u z z a .

—  A  s p e s e  d e i  c i t t a d i n i  l o d i g i a n i  v e n n e  f a b b r i c a t o  

i l  p a l a z z o  d e l  V e s c o v a d o .  ( L o d i :  D iscorso  7. I n v e n ta r io  
d e l  D uom o).

—  I  l o d i g i a n i  s i  a c c i n g o n o  a l l ’e r e z i o n e  d e l l a  M u z z a  

c h e  d u r ò  s o t t o  i l  l o r o  p o s s e s s o  s i n o  a l  1 4 9 9 ,  n e l  q u a l e  

a n n o  L u i g i  X I I  n e  f a c e  d o n o  a  GL A n t o n i o  P a l l a v i c i n o  

s u o  f a m i g l i a r e .

—  A m i z o n e  (o  A m i z i n o )  C a r e n t a n o  (o V a r e n t a n o )  

l o d i g i a n o ,  f u  c o r o n a t o  p o t e s t à  d i  M i l a n o ,  c h e  r e c ò  g r a n  

v a n t a g g i o  a  M i l a n o  e  a l l a  s u a  p a t r i a .  A  l u i  d e v e s i  l a  
M u z z a .

—  A l b w r i c u s  M o r e n a  c o n s u l  j u s t i t i a e .

A m i z o n e  S a c c o  l o d i g i a n o  f u  f a t t o  p o d e s t à ,  d i  M i l a n o ,  

c h e  g i à  a v e v a  o t t e n u t a  l a  s t e s s a  d i g n i t à  t r e  a n n i  p r i m a .  

E b b e  f o r t e  c o n t r a s t o  c o l l ’a r c i v e s c o v o  E n r i c o  d a  s e t t a l a  

e  l a  c o s a  a n d ò  t a n t ’o l t r e  c h e  g i u n s e  a  d a r g l i  i l  b a n d o ,  

a b u s a n d o  d e l l a  s u a  a u t o r i t à .  -  (M s . M a t e r i a l i  d e l  P i 
sa n i .  16  G iugno).

1222 —  S o r s e r o  i n  L o d i  d u e  f a z i o n i  u n a  d e l  p o 
p o l o  a v e n t e  a  c a p o  l a  f a m i g l i a  O v e r g n a g a ,  l ’a l t r a  l a  

n o b i l t à  c a p i t a n a t a  d a i  S o m m a r i v a .

—  T e r r e m o t o  r u i n ò  q u a s i  t u t t a  l a  c i t t à  -  (Lod i ,  
C o m m e n t i  a l l a  Chiesa .  M s.  p a g .  78).

—  L e  f a z i o n i  f u r o n o  c a l m a t e  d a l  g r a n  f l a g e l l o  d e l l a  

c a r e s t i a  c h e  d e s o l ò  t u t t e  l e  t e r r e  l o m b a r d e ,  p e r  c u i  i l  

p o p o l o  c o m i n c i ò  a  c o m p r e n d e r e  c h e  n o n  e r a  d e l  p r o p r i o  

i n t e r e s s e  i n i m i c a r s i  c o n  c o l o r o  c h e  l o  d o v e v a n o  s o s t e 

n e r e .  A s s o t i g l i a t i  g l i  O v e r g n a g h i  f u  f a c i l e  m e t t e r e  l o r o  

l e  m a n i  a d d o s s o  e  p a r t e  f u r o n o  p r e s i  e  g e t t a t i  n e l l e  

c a r c e r i  e  p a r t e  b a n d i t i .  —  M a l a t t i a  n e l l e  u v e .

1223 —  L e  f a z i o n i  s i  e l e s s e r o  c i a s c u n a  u n  P o d e s t à  

d i  l o r o  c o n f i d e n z a ,  p e r  c u i  f u r o n o  c a u s a  d i  i n t e r m i n a 

b i l i  c a l a m i t à .  D i  t a l  g u i s a  l ' E u r o p a  c r i s t i a n a  e  p i ù  s p e 

c i a l m e n t e  l ’I t a l i a  f a c e v a n o  c a p o  a g o v e r n i  d i  u n  s o l o ,  

i l  q u a l e  t r o v a t o  o g n u n o  s t r a c c o  p e r  l e  d i s c o r d i e  c i v i l i ,
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c o l  t i t o l o  d i  p r i n c i p a l e  s i  p r e s e  t u t t o .  S i  p o t r e b b e  a l 

t r i m e n t i  n a r r a r e  l a  s t o r i a  a  c a g i o n  d ’e s e m p i o  d e i  M e 
d i c i  a  F i r e n z e ,  d e i  D e l l a  S c a l a  a  V e r o n a ,  e  p i ù  d e i  

V i s c o n t i  a  M i l a n o .  -  P o d e s t à  C a s t e l l a n o  a  B o l o g n a  p e r  

i  G h i b e l l i n i .  -  T e r r e m o t o ,  c a r e s t i a  e  p e s t i l e n z a .  M s .

—  F i s s i r a g a  A r n o l f o  P o d e s t à  d i  L o d i  p e r  i  G u e l f i .

-  {L o d i ,  D isc .  S to r .  p a g .  487)'.

1224 —  L a  n o s t r a  c i t t à  c o m e  t u t t a  l ’I t a l i a  f u  t e 

s t i m o n e  d i  m o l t i  s e g n i  s p a v e n t o s i  d i  s t e l l a  c o m e t a ,  d i  

e c l i s s i ,  d i l u v i i  d i  a c q u e ,  t e r r e m o t i .

—  O d d o n e  e  B e r n e r i o  d i  C o r n a j a n o  t e n e v a n o  l ’a v -  

v o c a s i a  d e l l a  c h i e s a  d i  B a r g a n o  ( B a r g a r u m ) .

—  2 2  G i u g n o .  M o r ì  S .  G u a l t e r o  G a r b a g n i  i n  L o d i  

n e l l ’O s p e d a l e  d e l l a  M i s e r i c o r d i a ,  i n  e t à  d i  a n n i  4 0  d o p o  

a v e r  f o n d a t i  o s p e d a l i  a  T o r t o n a ,  C r e m a ,  M e l é g n a n o  (?) .

—  D e i  d a n n i  c h e  a r r e c a r o n o  a l l a  C i t t à  e d  a l  c o n 

t a d o  d i  L o d i  l e  v a r i e  i n n o n d a z i o n i  d e l l ’A d d a  p a r l a r o n o  

d i s t e s a m e n t e  i  c r o n i s t i ,  m a  n e s s u n o ,  c h e  i o  s a p p i a ,  r i 
f e r ì  i  m o l t i  p r o v v e d i m e n t i  p r e s i  d a l  C o m u n e  p e r  r i p a 

r a r e ,  i n  q u a n t o  e r a  p o s s i b i l e  a  q u e i  d a n n i ,  e  i m p e d i r e  

c h e  s i  r i n n o v a s s e r o .  S e n z a  d u b b i o  d a l  p u b b l i c o  e  d a i  

p r i v a t i ,  s i  s a r à  v o l t a  p e r  v o l t a  p e n s a t o  e  p r o v v e d u t o  a i  

r i m e d i  e d  a i  b i s o g n i  p i ù  u r g e n t i ,  c o m e  a  c o s t r u i r e  d e i  

p o d e r i  e  d e i  p o n t i  p r o v v i s o r i ,  q u a n d o  T a c q u e  i n g r o s s a 

v a n o  n e l l a  c i t t à ,  m a  d e l i b e r e  s c r i t t e  n o n  s i  t r o v a n o  n e l l e  

P r o v v i s i o n i ,  a l m e n o  s i n o  a l l ’a n n o  15. . . .

—  A m i z z o n e  S a c c o  P o d e s t à  p e r  i  G u e l f i .

—  N i g e r  P r e a l o n u s  P o d e s t à  p e r  i G h i b e l l i n i .  L o d i  : 
C o m m e n ta r i  a l  Vescov.).

1225 —  I s t r o m e n t i  d i  p a c e  t r a  g l i  O v e r g n a g h i  e  i  

S o m m a r i v a ,  t r o v a s i  n e g l i  S t a t u t i  v e c c h i  d i  L o d i  -  p r e s s o  

l a  f a m i g l i a  S o m m a r i v a  (L o d i  H o s p i t .  p a g .  178).

—  G u i d o t t u s  S a c c u s  c o n s u l  L a u d e .  (E x  M o n u m .  
L a u d .  E p isc .  I .  191).

—  I  l o d i g i a n i  r i m e t t o n o  l e  l o r o  d i f f e r e n z e  a l  P o 

t e s t à  d i  M i l a n o ,  c h e  r i u s c ì  a  t r o n c a r e  l e  l o r o  l i t i .  G l i  

O v e r g n a g h i  f u r o n o  c o n f i n a t i  i n  M i l a n o ,  c o n  p r o i b i z i o n e
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d i  e n t r a r e  i n  L o d i  p e r  5  a n n i  s u c c e s s i v i  ; e  q u a n d o ,  

s p i r a t o  q u e s t o  t e r m i n e ,  v i  f o s s e r o  e n t r a t i ,  n o n  d o v e v a n o  

p i ù  a b i t a r e  l e  l o r o  a n t i c h e  c a s e  n è  a v e r n e  d i  p r o p r i e ,  

n è  s t a n z i a r s i  i n  c a s e  f o r t i  p e r  n e s s u n a  r a g i o n e  o  p r e 

t e s t o .  S o l o  2  v o l t e  a l l ’a n n o  p o t e v a n o  e n t r a r e  s u l  l o d i g i a n o  

a l  r i c o l t o .  C . C.

1226 — A v e n d o  O n o r i o  I I I  s c o m u n i c a t o  F e d e r i c o  I I ,  

L o d i  e n t r ò  i n  l e g a  c o n  M i l a n o ,  B o l o g n a  e  m o l t e  a l t r e  

c i t t à  d ’I t a l i a  p e r  d i f e n d e r e  l a  p r o p r i a  l i b e r t à  c o n t r o  

q u a l u n q u e ,  a n c h e  d e l l ’i m p e r a t o r e  s t e s s o ,  i l  c h e  p o t e v a n o  

f a r e  i n  v i r t ù  d e l  p r i v i l e g i o  d i  F e d e r i c o  I ,  p o i  c o n f e r 
m a t o  d a g l i  a l t r i ,  n e l  t r a t t a t o  d e l  2  M a r z o  c o n c h i u s o  

n e l l a  c h i e s a  d i  S .  Z e n o n e  di M o s i o  (? )  m a n t o v a n o .  -  

(G reg o ro v m s .  S ig o n io .  G iu l in i  VI, 300).

—  M o r ì  i n  A s s i s i  i l  P .  G i a c o m o  d a  L o d i  d e i  F r a n 

c e s c a n i ,  c o m p a g n o  e d  a m i c o  i n t i m o  d i  S .  F r a n c e s c o  

d ’A s s i s i ,  m o r t o  i l  7  G i u g n o .

1227 —  I  l o d i g i a n i  s p e d i r o n o  A r n o l f o  p a d r e  d i  

B o n g i o v a n n i  F i s s i r a g a  ( d i v e n u t o  p o i  V e s c o v o  d i  L o d i )  

e  B a s s i a n o  P o c a l o d i ,  a  V e r o n a  p e r  p a c i f i c a r e  i R e t t o r i  

d e l l a  c i t t à  c o n  E z z e l i n o  d a  R o m a n o .  -  (M oloss i  P .  I  
p a g .  79\.

—  T o m a s o  d e l  M a j o c o  p o t e s t à  d i  L o d i ,  m a n d a  a m 

b a s c i a t o r i  a  V e r o n a  p e r  c o m p o r r e  l a  p a c e  t r a  i s u o i  

c i t t a d i n i ,  d i s c o r d i  ( L o d i  : C o m m ett i ,  a l  Vesc. p a g .  79).

—  F e d e r i c o  I I  r i m e t t e  a n c o r a  i n  g r a z i a  i  l o d i g i a n i  

c o n  d i p l o m a  c i t a t o  n e l l e  A n t i q .  i t a l .  D i s s e r t .  4 4 ,  e d  a s 

s o l v e  d a  o g n i  o f f e s a  a  l u i  f a t t a  d a  a l t r e  c i t t à .  -  (M u 
r a t o r i  : A n n .  d ’i t .  tom o 7).

1228 —  A m i z o n e  S a c c o  l o d i g i a n o  f a t t o  P o t e s t à  d i  

M i l a n o  -  ( l n n .o  B i g n a m i ) .

—  C o n c i l i o  P r o v i n c i a l e  in  L o d i  -  ( A r d i . S tor .  i ta l .  
voi. 4, 1892).

—  G i a c o m o  G r a t t a c e l l o  g i u d i c e  e d  a s s e s s o r e  d e l  

P o d e s t à  d i  L o d i .  -  ( M s. P i s a n i ) .

—  A r d i g o t o  M a r c e l l i n o  c .  -  (M o n u m , L a u d .  E pisc .  
I, 200 ,  198).
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— G u i d o n e  d e  R i c c a r d i s ,  c o n s n l  j u s t i t i a e  L a u d a e ,  

(i b id ).

1229 —  F u r o n o  r i m o s s e  t u t t e  l e  d i f f e r e n z e  c h e  p a s 

s a v a n o  f r a  l e  c i t t à  d i  M a n t o v a  e  d i  L o d i  a  q u a t t r o  c a v a 

l i e r i ,  d u e  p e r  p a r t e ,  i n t o r n o  a i  d a n n i  d a t i  d a  5 0  a n n i  

i n d i e t r o .  -  ( M s . d i  D ef .  L o d i) .

—  F u  e d i f i c a t a  l a  C h i e s a  d i  S .  C r i s t o f o r o  p o s s e d u t a  

d a i  P P .  U m i l i a t i .

— G u g l i e l m o  f i g l i o  d e l  f u  O b i z z o n e  d a  L o d i ,  a b i 

t a n t e  a l l a  P i s c i n a  d i  A l b e r i o ,  f u  n o t a i o  d e l  S a c r o  P a 

l a z z o  d i  M i l a n o .  -  [ G iu l in i ,  I V ,  320).

—  I l  C à r d i n a l  L e g a t o ,  G o f f r e d o  d a  C a s t i g l i o n e  p u b 

b l i c ò  i l  2 1  M a g g i o  u n  e d i t t o  i n  L o d i  i n t o r n o  a l l a  v i t a  

e  a l l ’o n e s t à  d e i  c h i e r i c i .  D i r e s s e  m o l t e  c o s t i t u z i o n i  a i  

V e s c o v i ,  o r d i n a n d o  a d  e s s i  d i  p u b b l i c a r l e  e  f a r l e  o s s e r 

v a r e ,  ( G i u l in i , I V  325)  d o p o  a v e r  t e n u t o  i v i  u n  c o n c i l i o

p r o v i n c i a l e  « ......  p r a e s e n t i b u s  N o b i s  e t  V e n e r a b i l i b u s

P a t r i b u s  P i a c e n t i n o ,  V e r c e l l e n s i ,  C r e m o n e n s i ,  B e r g a -  

m e n s i ,  N o v a r i e n s i ,  D e r t o n e n s i ,  S a o n e n s i ,  I p o r i e n s i ,  

L a u d e n s i ,  T a u r i n e n s i ,  e t  V i g i n t i m i l i e n s i  E p i s c o p i s  e t  

a l i i s  e c c l e s i a r u m  P r a e l a t i s ,  a p u d  L a u d a m  a d  h o c  s p e c i a -  

l i t e r  c o n v o c a t i s i -  I l  C a r d .  G o f f r e d o  e r a  m i l a n e s e  e  d i 

v e n n e  p o i  P a p a  C e l e s t i n o  I V  n e l  1 2 4 1 .

—  « B e v e r e l l u s  d a  L a u d e  e t  C o p p a  d a  P a r a d i n o  e t  

B e r n a r d u s  d e  u l t r a  A b d u a  c i v .  L a u d e  » n o m i n a t i  t r a  i

6 9  c a v a l i e r i  l o m b a r d i  n e l  c o m u n e  d i  A l b a ,  8  L u g l .  1 2 2 9 .

1230 —  D a c o h è  i l  n u o v o  n a v i g l i o  d e l l a  M u z z a  n o n  

a v e v a  a n c o r a  a v u t o  b u o n  e s i t o ,  i  l o d i g i a n i ,  s e m p r e  s t u 

d i o s i  d e i  l o r o  v a n t a g g i  n e l  t e m p o  c h e  l a  c i t t à  r e g g e v a s i  

d a  r e p u b b l i c a  a s s o l u t a ,  c o s t r u i r o n o  i l  f i u m e  M u z z a .

—  1 2  M a r t i i .  P r o h i b i t i o  f a c t a  p e r  e p i s c o p u m  l a u d .  

i n  f r a t r e s  d e  P o c a l o d i s  n e  v e n d a n t  b o n a  j a c e n t i a  i n  l o c o  

R o n c o r u m  C o t t o n e i .  ( F .  P o rro ,  A d a  E p i s c .  la u d e n .  ms.).

1231 —  B r e v e  d i  I n n o c e n z o  I X  p e r  l a  r i f o r m a  d e i  

C i s t e r c i e n s i  a  C e r r e t o -

—  F u r o n o  f a t t e  q u a t t r o  f o r m e  d i  f o r m a g g i o  d i  t a l e  

s m i s u r a t a  g r a n d e z z a  p e r  c o m m i s s i o n e  d i  G i o v .  F r a n c o
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C o n t e  d e l l a  S o m a g l i a  c h e -  c i a s c u n a  d i  e s s e  p e s ò  l i r e  

m i n u t e  500. -  ( I t i n e r a r io  Sco tt i ,  G ia rd .  stor.) .

—  U b e r t o  G a m b a r a  p o d e s t à  d i  L o d i .  -  (Arbore f a m i l .  
Saccho).

—  15 O c t .  I n v e s t i t u r a  f e u d a l i s  f a c t a  n o m i n e  M e n s a e ,  

f a v o r e  M a n f r e d i  d e  S o r e s i n a  d e  d e c i m a  C a v a c u r t a .  -  

( V .  P o rro ,  A c ta ) .

1232 — 15 A u g .  T e r m i n i  s t a t u t i  a d  d e m o n s t r a n d u m  

b u s c u m  i n  c a u s a  v e r t e n t e  i n t e r  m e n s a m  e p i s c o p .  e t  

c o m u n i t a t e m  C o t t o n e i  -  ( V .  P o rro ,  A cta) .
G u i d o  L e c c a m u s ,  G u g l i e l m n s  d e  G o r g o n z o l a  j u d i c e s  

e t  a s s e ^ s o r e s .  P .  M a r c e l l i n i  p o t e s t .  L a u d .  -  (M onu m .  
l a u d .  E p isc .  I, 208).

1233 —  G u i d o n e  D u l c i a n o  e  G u i d o n e  F i s s i r a g a ,  

c o n s u l e s  l a u d .  -  (E x  M o n u m .  la u d .  E p isc .  1, 21 1 -2 1 3 ) .

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

g o v e r n o  d i  P e t r a c c i o  M a r c e l l i n o  p o t e s t à  d i  L ò d i .  -  

(m s .  d i  D ef.  L od i) .

—  R u f i n u s  C a v a t i u s  d e  L a u d e  c o n s u l  j u s t i t i a e  

G e n u e n s i s .

—  O l d r a d o  T r e s s e n i  p o t e s t à  d i  M i l a n o  p u b b l i c a  

e d i t t o  c o n t r o  g l i  e r e t i c i  -  (Corio) .

—1 G i a c o m o  T r e s s e n i  p o t e s t à  d i  C o d o g n o  r i n n o v ò  

c o n t e s a  s u l l a  « p a r t e m  h o n o r i s  » d i  C o d o g n o  a l  v e s c o v o  

O t t o b e l l o ,  e  d a l l a  d e p o s i z i o n e  d e i  t e s t i m o n i  r a c c o g l i e n d o  

c h e  50 a n n i  p r i m a  i l  v e s c o v o  f a c e v a  f a r e  « s e p e s  c i r c a  

c a s t r u m  C o t o n e i ,  q u o d  t u n c  n o n  e r a t  m u r a t u m  » m e n t r e  

a l  t e m p o  d e l l a  c o n t e s a  « e r a  u n o  d e i  m i g l i o r i  c a s t e l l i  

d e l  V e s c o v a d o  d i  L o d i ,  m u r a t o  c o n  u n a  b u o n a  t o r r e  e  

v i  a b i t a v a n o  p i ù  d i  2 0 0  u o m i n i ,  e  s e m p r e ,  d a c c h é  f u  

f a b b r i c a t o ^  f u r o n o  n e l  c a s t e l l o  p o t e s t à  e  c o n s o l i  p e l  r e 

g i m e ,  c o m e  h a n n o ,  e  p e r  c o n s u e t u d i n e  e b b e r o  g l i  a l t r i  

c a s t e l l i  d e l  v e s c o v a t o  d i  L o d i  e  d e l l e  a l t r e  c i t t à  » -  

( d a  u n 'a n t ic a  p e r g a m e n a ,  v. m s .  P i s a n i  a, b p a g .  18).

1234 -  O l d r a d o  d e ’ T r e s s e n i  p o t e s t à  d i  M i l a n o  e r e s s e  

i l  B r o l e t t o  n u o v o .

F r e d d o  r i g o r o s o  d a  f a r  m o r i r e  t u t t i  g l i  o l i v i ,  i f i c h i
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e  l e  v i t i .  M o r i r o n o  a n c h e  g l i  u c c e l l i  e  l e  b e s t i e  s e l v a g g i o ,  

e d  i l u p i  e n t r a v a n o  n e l l e  c i t t à ,  e  n e s s u n a  r u o t a  d a  m u 

l i n o  s ’a g g i r a v a .  Q u i n d i  c a r e s t i a  e  m o r t a l i t à  -  ( G lu t in i  
IV , 359.  -  Gorio  -  F i a m m a  etc.).

—  T r a t t a t o  d i  a l l e a n z a  t r a  i l o m b a r d i  e d  E n r i c o  

f i g l i o  d e l l ’i m p e r .  F e d e r i c o  I I ,  n e l  q u a l e  i n t e r v e n g o n o  

a  M i l a n o  a n c h e  i l e g a t i  d i  L o d i  n e l l a  p e r s o n a  d i  D .  A n 

s e i m o ,  m a r c h ,  d i  S u m a r i p a ,  « a m b a s a d o r e  c i v i t a t i s  

L a u d e  » -  ( G i u l i n i , V I I  p a g .  165).

—  P e t r o n i o  M a r c e l l i n o ,  n o b .  m i l a n e s e ,  p o t e s t à  d i  

L o d i .

—  G u l i e l m u s  d e  L a u d e  c o n s u l  j u s t i t i a e  in^ p a l a t i o  

c i v i u m .  —  ( F .  C a v i te l lo :  A n n a l i  d i  C rem o n a  fo t .  83 -89 ).

1 2 3 5  —  I  m i l a n e s i  e l e t t i  a r b i t r i  d i  q u e s t a  c i t t à  

a c q u i e t a n o  l e ,  g u e r r e  c i v i l i  t r a  l a  n o b i l t à  e  l a  p l e b e ,  

e s s e n d o  c a p o  d e l l a  n o b i l t à  l a  f a m i g l i a  S o m m a r i v a ,  e  

d e l l a  p l e b e  l a  f a m i g l i a  O v e r g n a g a ,  a m b e d u e  n o b i l i s s i m e  

d i  L o d i ,  l ’8  N o v .  -  (V i l la n o v a ) .

—  U b e r t o  d e  M a n d e l l o  m i l a n e s e ,  v i e n  f a t t o  p o t e s t à  

d i  L o d i  -  (ms. d e l  P i s a n i ) .

—  C o n t e  L a n t e l m o  C a s s i n i  p o t e s t à  d i  C r e m o n a .

—  U m b e r t o  S a c c o ,  l o d i g i a n o ,  p o t e s t à  d i  M i l a n o ,  f a  

c o n t r o  i b r e s c i a n i .

1 2 3 6  —  F e d e r i c o  I I  a v v e r s a n d o  g l i  i n t e r e s s i  d e l l a  

C h i e s a ,  e  s u p e r a t e  l e  a r m i  d e l l a  L e g a  L o m b a r d a ,  s i  

g e t t ò  d o v e  e r a n o  a c c a m p a t i  i M i l a n e s i ,  p r i m a  a  L o d i ,  

p o i  a  P i a c e n z a ,  c h e  d i  n u o v o  s i  e r a  u n i t a  a l l a  L e g a  e  

s i  r e g o l a r o n o  c o n  s ì  b u o n a  c o n d o t t a  c h e  F e d e r i c o  I I  

n o n  p o t e n d o  c b m p i e r e  i l  s u o  d i s e g n o  e  a n d a r  a  P a v i a ,  

s i  r i t i r ò  a n c h e  d a  C r e m o n a .

1 2 3 7  —  O l d r a d o  P r o s s i n i  ( G r o s s u s )  d e i  T r e s s e n i  

P o t e s t à  d i  G e n o v a  ( C r o n a c a  g e n o v e s e )  a l l a  b a t t a g l i a  d i  

C a s t e l l ’A r q u a t a  m e t t e  i n  f u g a  i  P a v e s i  e  i T o r t o n e s i  

(Corio, P i s a n i  : m s .  B. 17 p .  12).

—  F e d e r i c o  I I  d o p o  a v e r  a s s e d i a t o  L o d i  p e r  t r e  

m e s i ,  p e r  t r a d i m e n t o  d i  a l c u n i  G h i b e l l i n i ,  l a  p r e s e ,  e  

m a l t r a t t ò  i G u e l f i ,  r i l e g a n d o  i n  P u g l i a  i S o m m a r i v a ,
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c a p i  d i : q u e s t a  f a z i o n e ,  m a  m o l t o  p i ù  i n c r u d e l ì  c o n t r o  

g l i  e c c l e s i a s t i c i  ( V il la n o v a  ; C a m p .  Uh. 2). L e  a c c o r d ò  

i l  d i r i t t o  d i  z e c c a ,  n e l l a  q u a l e  s i  c o n i a r o n o  l e  p i ù  a n 

t i c h e  e  f o r s e  l e  p r i m e  m o n e t e  d i  L o d i .

1238 —  E  p e r  m e g l i o  g a r a n t i r s i  i l  d o m i n i o  d e l l a  

c i t t à ,  i l  m e d e s i m o  F e d e r i c o  I I  f a b b r i c ò  u n  c a s t e l l o  

m o l t o  f o r t e  a  P o r t a  C r e m o n a  a  f a v o r e  d e i  G h i b e l l i n i  

l o d i g i a n i  ( M u r a to r i  : tom. 7 ; V i l la n o v a ) .

—  N o n  b a s t a n d o  l a  L e g a  L o m b a r d a  a  d i f e n d e r e  

L o d i  [ d a l l i  e s e r c i t i  i m p e r i a l i ,  c o n  i l  t r a d i m e n t o  d e 

g l i  O v e r g n a g h i  e  d i  a l t r i  G h i b e l l i n i  s e  n e  i m p a d r o n ì  ; 

r i l e g ò  i  G u e l f i  e d  i n c r u d e l ì  c o n t r o  i R e l i g i o s i  s i n o  a d  

a b b r u c c i a r e  u n  F r a t e  F r a n c e s c a n o  s u l l a  p u b b l i c a  p i a z z a .  

P e r  c u i  i  P P  ( a d r i )  f u g g i r o n o  d a l l a  c i t t à  c h e  v e n n e  

p o i  s c o m u n i c a t a  d a  G r e g o r i o  I X .

1239 —  D a  q u e s t ’a n n o  c o m i n c i ò  l ’A d d a  a d  a l l a r 

g a r s i  t a l m e n t e  c h e  s c a r i c ò  b u o n a  p a r t e  i n  A d d a  p i c c o l a ,  

A d d e t t a  d e t t a ,  c h e  s u o l e  t e r m i n a r e  n e l  L a m b r o ,  e  p e r  

l a  q u a l e  i n  s e g u i t o  a d  a l t r e  f r e q u e n t i  i n n o n d a z i o n i . 

s i  s a r e b b e  f o r m a t o  i l  m a r e  G e r u n d i o .  -  ( G S .).

—  11 D i e .  F e d e r i c o  I I  c o n c e d e  p r i v i l e g i o  a i  L o d i 

g i a n i  G h i b e l l i n i  d i  p o t e r  b a t t e r e  o g n i  s o r t a  d i  m o n e t e

-  (V i l la n o v a ) .  S c a m p ò  a  L o d i  p e r  s a l v a r s i  d a  u n ’i n n o n -  

d a z i o n e  d e l  P o .

Q u a n d o  l ’i n g i u s t i z i a ,  l ’i n g o r d i g i a ,  l a  s u p e r b i a  d e i  

s i g n o r i  g i u n g o n o  a l l ’e s t r e m o ,  i  p o v e r i  p o p o l i  s i  r i c o r d a n o  

d ’e s s e r e  d i  c a r n e  u m a n a ,  e  c h e  I d d i o  a n c h e  a  l o r o ,  

c o m e  a  s u o i  f i g l i u o l i ,  h a  c o m p a r t i t o  d i r i t t i  c u i  p r e p o 

t e n z a  d ’u o m o  n o n  p u ò  t o r r e .  O n d e  s o r t o n o  u o m i n i  a n i 

m o s i  c h e  d r i z z a n o  g l i  a n i m i  d i  t u t t o  i l  p o p o l o  a l  d e s i 

d e r i o  d i  r i c u p e r a r e  g l i  i m p r e s c r i t t i b i l i  d i r i t t i .

—  A b d u a  p o s i t a  e s t  i n  L a m b r o  ; I m p e r a t o r  t u n c  

e r a t  i n  a g r o  l a u d e n s i ,  e t  m u l t u m  c u m . . . . .  p u g n a t u m  

f u i t .  (C ro n ic a  D a n ie l is ) .

1240 —  A l d i g h e r i u s  T i n t o r  e t  P e t r n s  d e  C a t h e n a g o  

e t  P e t r u s  B o n a t u s  e r a n t  a e s t i m a t o r e s  L a u d a e  -  ( E x  
arch . S.- C la r a e  re ten .) .
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—  A  M i l a n o  v a l e v a  l a  c a r t a  m o n e t a  -  (Are .  S to r ico  
Lom b. IV , 1876, p a g .  603)

—  T e m p o r e  i s t i u s  P a g a n i n i a u i  d e l l a  T o r r e  a d v e n -  

t a r i u m  ( c a t a s t o )  i n s t i t u t u m  f u i t  (G a lv a n o  F i a m m a ,  m s.  
f i .  p a g .  678).

—  G r a v i s s i m a  p e n u r i a  i n  q u e s t i  c o n t o r n i .  E b b e r o  

p r i n c i p i o  i n  L o d i  l e  p a r t i  d e i  G u e l f i  e  G h i b e l l i n i  -  

( V .  L o d i ,  G om m en t.  a l  Vescov. p a g .  80. C a v i te l lo  : fol.  86).

1241 —  P r i n c i p i o  d e l l e  f a z i o n i  G u e l f e  e  G h i b e l l i n e  

i n  I t a l i a .  -  (M a r t in e l l i ,  M a g n if ice n ze  d i  R o m a  p a g .  192).

—  F e r r a r i n u s  C a n i s  p a v e s e ,  p o d e s t à  d i  L o d i  - (Ri-  
bolin i ,  S t .  d i  P a v i a  tom o I V ) .

1242 —  S a p i e n t u m  c o n s i l i u m  : M o n t e n a r i o  N i g r o ,  

O l d r a d o  C o d e c a s a ,  S c o t o  T i s s o n e ,  D a r d a n o n i ,  G r a t i o  d e  

C r e s p i a t i c a ,  O l d r a d o  d e  P a l a t i n o ,  A c e r b o  Y i r o l o ,  D o m e 

n i c o  d e  l a  P o m a  -  ( E x  M o n .  L a u d .  E p isc .  Voi. I  
p a g .  248).

—  I o l i .  C e r n u s c u l u s  a c q u i s i v i t  b o n a  i n  C l a u s i s  

L a u d a e .  -  (Are. S. C la r a e  ret.).

—  M o r ì  M o n s .  O t t o b e l l o  S o f f i e n t i n o ,  e  d o p o  d i  l u i  

l a  s e d e  v e s c o v i l e  s t e t t e  v a c a n t e  d i e c i  a n n i ,  p e r c h è  l a  

c i t t à  f u  i n t e r d e t t a  p e r  a v e r  a d e r i t o  a  F e d e r i c o  I I ,  p e r 

s e c u t o r e  d e l l a  C h i e s a .  -  (Gs.)  (1 ) .

G e r a r d u s  G l a s s a n u s ,  p o t e s t a s  L a u d a e  -  (E x  m s.  
D ef. L o d i  -  De C a n a li) .

—  R a n c i u s  d e  R i c a r d i s ,  A i m e r i c u s  d e  O c u t o  a u r e o ,  

R e g o r d a  d e  O l c e l l o ,  C o n s u l e s  j u s t i t i a e  L a u d a e .

1243 —  D i  B o r g o  M a s n e r i o ,  d u b b i o  s e  l o d i g i a n o ,  

P o t e s t à  d i  L o d i  -  ( V. L o d i  p a g .  246).
—  C o n t e  L a n t e l m o  C a s s i n o ,  P o t e s t à  d i  C r e m o n a .  -  

(M s. V i l la n o v a ) .
—  L o d i  v e n n e  s c o m u n i c a t a  d a  G r e g o r i o  I X .

(1) Secondo Mon. Laud. Episc- voi. I  n. 312 pag. 249 11 V e
scovo Soffientino sarebbe morto nei 1243, attribuendo a tale anno 
la pergamena n. 312 della Mensa Vescovile.
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—■ A b o n i ,  S a c c h i  . e d  A z a r i  (o d  A a a t i )  p r i n c i p a l i  

G u e l f i  d i  q u e s t a  c i t t à ,  r i c o r s e r o  a i  c o n s o l i  d i  M i l a n o  

p e r  o t t e n e r e  f o r z e  b a s t e v o l i  a  s u p e r a r e  i  G h i b e l l i n i ,  

c o m e  a s s e r i s c e  i l  C o r i o ,  r i f e r i t o  d a l  V i l l a n o v a  e  L o d i  

(Disc. 7 p .  344),  c a p i t a n a t i  d a  E n z o  r e  e  v i c a r i o  d e l l ’i m 

p e r a t o r e  F e d e r i c o  s u o  p a d r e ,  c h e  p o s e  i l  c a m p o  a  S a -  

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

d i v e c c h i o ,  a  r i t i r a r s i  e  r i p a s s a r e  i l  P o .  -  ( G iu l in i ,  IV ,  
p a g .  417).

—  A  S a l e r a n o  v e d e s i  i n  p i a z z a  u n  c i p p o  r o m a n o ,  

c o l  n o m e  d i  d u e  c o n s o l i  (1).

—  M a i n e r i o  d i  B o r g o ,  p o t e s t à  d i  L o d i .  G u a l t e r i o  

d e l l ’A e q u a ,  c o n s o l e .

1244 — I  M i l a n e s i  r i c o n q u i s t a r o n o  C o g o z o  e  n e  r i 

c o s t r u i r o n o  i l  c a s t e l l o .  Q u e l l i  d i  S .  A n g e l o  a d d i t a n o  l a  

v i a  d e t t a  C o g o z z o  c o m e  v e s t i g i a  d e l l ’a n t i c o  n o m e  d e l  

p a e s e .  S e m b r a  p i ù  p r o b a b i l e  c h e  C o g o z z o  f o s s e  d i s g i u n t o  

d a  S .  A n g e l o ,  p e r c h è  t r o v i a m o  c h e  l a  c h i e s a  d i  S .  M a 

r i a  d e  S a n t ’A n g e l o  e s e r c i t a v a  i l  d i r i t t o  d i  d e c i m a  n e l l e  

t e r r e  d i  C o g o z z o  -  ( C • V).

—  I l  c a s t e l l o  d i  B r e m b i o  f u  d i s t r u t t o  d a i  l o 4 i g i a n i  

p e r c h è  l e  f a m i g l i o  d e g l i  A b o n i ,  A z z a t i  e  S a c c h i  p r o 

p r i e t a r i ,  v i  c o n g i u r a v a n o ^  a  f a v o r e  d e l  p a r t i t o  G u e l f o .  

E s i s t e  a n c o r a  i n  p a e s e  u n a  c a s c i n a  c h e  d i c e s i  « i l  c a 

s t e l l o  » e  m o l t i  a v a n z i  d i  m u r a  a n t i c h e  c o n  c e n e r i  e  

c a r b o n i  f u r o n o  t r o v a t i  n e l l ’a b b a t t e r e  l a  c o r t e  e d  i l  g i a r 

d i n o  d e l  s o p p r e s s o  c o l l e g i o  d e l l e  O r s o l i n e .

—  C a r e s t i a  p e r  t u t t a  l ’I t a l i a ,  c o m e  p u r e  l a  p e s t e .  

( F ia m m a ,  G iu l in i  IV ,  419).

—  B a t t a g l i a  d i  B a l b i a n o  t r a  M i l a n e s i  e  L o d i g i a n i .

—  P a r t o  d i  u n a  d o n n a  c o n  u n  f a n c i u l l o  a  d u e

t e s t e , ......  s e g n o  d e l l a  f u n e s t a  d i v i s i o n e  d e i  L o d i g i a n i  i n

G u e l f i  e  G h i b e l l i n i .

(1) Nel 1860 questo cippo (colonna miliare) fu portato nel Civico 
Museo (v. Corriere dell'Adda B marzo 1879 pag. 74).
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B o s u e  d e  D o v a r i a ,  i m p e r i a l i  m a n d a t o ,  p o t e s t a s  

L a u d a e ,  p e r  P e t r u m  d e  G a r d e l l a  i n s t r u m e n t u m .

—  G i a c o p i n o  P a l u d i  P a v e s e ,  p o t e s t à  d i  L o d i .  -  

( R o b o l in i  : S to r ia  d i  P a v i a ,  torn . I V ) .

1245 —  E z z e l i n o  d a  R o m a n o  f a t t o  c o m a n d a n t e  d i  

L o d i  d a  F e d e r i c o  I I .

—  S o l i  i  G e n o v e s i  f a t t i  p r i g i o n i e r i  d a i  C r e m o n e s i  

a l l a  b a t t a g l i a  d i  G o r g o n z o l a ,  f u r o n o  m a l t r a t t a t i ,  p e r 

c i o c c h é  f u r o n o  c o n d o t t i  a  L o d i ,  o v e  s i  t r o v ò  l ’i m p e r a 

t o r e ,  i l  q u a l e  f e c e  c r u d e l m e n t e  c a v a r  u n  o c c h i o  e  t r o n 

c a r  l a  m a n o  d e s t r a  a  m o l t i  d i  l o r o .  -  (C a m p i  : S to r ia  
Qrem.se lib. 2°).

—  E s s e n d o  r i m a s t a  v a c a n t e  l a  S e d e  v e s c o v i l e ,  i 

G h i b e l l i n i ,  c a c c i a t i  i  G u e l f i ,  o c c u p a r o n o  i l o r o  b e n i  e  

q u e l l i  d e g l i  e c c l e s i a s t i c i .  -  ( L o d i :  Vite d e i  Vesc. lod ig .  
F e r t i le  : S to r ia  d e l  D ir i t to  i ta l .  voi.  2° p a r t e  I, p a g .  421).

1246 —  M a r t i n o  B r a c c o  f u  c o n s o l e  i n  L o d i  (A rch .o  
d i  S. C h iara) .  M a r t i n u s  B r o t h a  c o n s u l  L a u d e  -  M o n u m .  
L a u d .  E p isc .  I, 254).

—  L a  l a g u n a  d i  V e n e z i a  d i v e n n e  u n o  s p e c c h i o  d i  

g h i a c c i o ,  s u  c u i  s c o r r e v a n o  l e  c a r r o z z e .  -  ( Secolo  
SO Ott. 1879).

—  I n v e r n o  r i g i d o  (A n n .  S c ie n t i f .  1879, p a r t e  1, 
p a g .  2 79).

—  I  P a v e s i  c o i  L o d i g i a u i  o c c u p a r o n o  i l  C a s t e l l o  

d i  P o n t e  N u o v o .

(C o n t in u a ) .
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Cinquantesimo della 
“ Società lodigiana S. Cecilia „

Il 23 Ottobre in Episcopio, presente Mons. V escovo, i 
chierici teologi del V en , Seminario, parecchi sacerdoti ed il 
M.ro M al abarba si è commemorato il cinquantennio della 
< Sdcietà lodigiana di S . C ecilia .* fondata il 7 Marzo 1891 
in Seminario.

Il relatore D . Luigi Salamina espose i precedenti della 
fondazione, ricordando i nomi di Vannelli ( f  S . Colombano 
1878) di G iacom o Perosi ( f  Lodi 1881) di D . Luigi Granata 
( f  M erlino 1881) e sopratutto del M.ro Giovanni Mazzi an
tesignano del movimento ceciliano, compositore fecondo (la cui 
musica però rimase inedita, eccetto un V exilla  a 4 voci dispari 
e andò dispersa) morto a S . A ngelo  nel Marzo del 1889. 
Ricordò la fondazione di una scuola di canto gregoriano in Sem i
nario nel 1883 per opera di D . Settimo Ghizzoni, la fondazione 
della Commissione diocesana di M usica Sacra nel 1884 inaugu
rata il 15 Maggio 1885 dal nuovo corista del Duomo D . G io 
vanni Gazzola allievo di P . A m elli e finalmente la fonda
zione della Società ceciliana sollecitata dall’8° Congresso nazio
nale cattolico tenuto a Lodi nel 1890,

Il relatore espose il lavoro compiuto dalla Società  C e
ciliana lodigiana in questo cinquantennio, e come essa 
nel 1921 si rinnovò trasformandosi in « Sezione lodigiana 
d ell’A ssociazione Italiana S . C ecilia » che favorì] il canto 
popolare sacro, iniziando perciò il 21 aprile 1928 la «Prim a  
Gara Corale Diocesana » e nel 1930 i convegni a Lodi e a 
Codogno per lo studio e le esercitazioni di canto sacro (che 
però ebbero poco seguito) come pure la scuola di canto gre
goriano tenuta a Lodi nel 1934 per invito di M ons. V e 
scovo da P . Greg. Sunol attuale direttore della Scuola 
Pontificia di M usica Sacra di Roma.

I soci della Sezione lodigiana avevano raggiunto la cin
quantina. D opo un periodo di languore ora si sta riprendendo 
la riorganizzazione.
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MORANDINI FILIPPO
1827  -  1903

Questo nostro concittadino, per competenza e cul
tura , per i lavori eseguiti, per lo studio, poteva occu
pare elevati posti ne ll’insegnam ento. Ma la  sua modestia,

il suo carattere  serio, freddo, il suo m isantropism o influ i
rono sulla sua carriera, la quale non gli diede nè onori, 
nè agiatezza.

*
Sj* *

Filippo M orandini nacque a Lodi nel 1827 da Enrico 
e da una Battistella, zia dell’Ing.re Paolo B attistella 
capo dell’ufficio Tecnico Comunale di Lodi.



1827 -  1 9 0 3 181

Non compì studi regolari ; frequentò diverse Scuole 
distinguendosi specialm ente nelle scienze naturali.

Non che al M orandini m ancasse la volontà e la 
capacità, ma i tempi andavano m aturandosi per una 
riscossa nazionale e le scoJaresche erano più pronte 
alle arm i che ai libri. L ’am biente scolastico lodigiano 
vibrava allora di amor patrio ed il nostro giovane stu
dente assim ilava quei princip i di fede e di patriottism o 
che dovevano modificare profondam ente Panimo suo.

Strano destino ! Nato per lo studio e con tendenze 
spiccate alle scienze, con un carattere  pacato, il Moran
dini si trasformò, sotto l ’azione degli avvenim enti, in 
un valoroso e dinamico combattente.

Ponderato e riflessivo, anzi meticoloso, tra  una 
guerra  e l ’altra, tra  un fatto d’arm i ed una lontana 
spedizione, tra  una faticosa m arcia c le cure delle sue 
dolorose ferite, il neo professore si dedicava con ardore 
allo studio della m ateria per la quale aveva una decisa 
inclinazione : la botanica.

Talché nel M orandini occorre d istinguere l ’uomo 
della scienza e l’uomo della guerra.

Nella scienza acquistò una profondità di studio, una 
competenza che superò di gran lunga un altro illustre  
botanico del tempo il m ilanese Prof. Sganagatta.

Dotato di una tenace m em oria riteneva tu tti i nomi 
delle erbe che classificava con pazienza e con precisione 
e che incollava -  elencandole -  sopra larghi cartoni o 
sui vetri. Così dopo un lungo e paziente lavoro potè 
disporre di una raccòlta di piante erbacee studiate nel 
lodigiano e nelle zone alpine.

Queste raccolte esistevano presso la R. Stazione 
Sperim entale di Caseificio di Lodi e presso il Museo 
dell’istitu to  Tecnico Superiore di Lodi.

Le pubblicazioni del Prof. M orandini sono : studio 
sulle erbe maggenghe raccolte da prato di due anni 
nel suburbio di Lodi ; lo stesso studio sulle erbe ago
stane, terzuole. quartiruolo, quinteruole. Delle erbe che 
esistono nei nostri fieni fece la classificazione e nomen
clatu ra  botanica, la nom enclatura volgare italiana, lo-
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digiana, milanese, la durata  vegetativa della specie e
lo sviluppo vegetativo proporzionale. Un lavoro notevole 
per concezione e condotto con m eticolosità sugli erbai 
del lodigiano è pubblicato negli Annali d’Agricoltura di
retto dal Prof. Gaetano Cantoni negli anni 1864 e 1865.

E ’ un vero contributo oltre che alle scienze naturali 
anche a ll’agricoltura.

Nessun studioso dopo il M orandini s’occupò di 
questo argomento, talché i suoi lavori vengono consul
tati ancora oggi dopo 70 anni.

F ra ttan to  il nome del M orandini s’allargava negli 
am bienti cu ltu rali ed il Prof. Cantoni direttore dell’is t i
tuto Agrario di Corte Palasio (Lodi), conoscendo la sua 
competenza, gli affidava l’insegnam ento della botanica 
e della albericoltura. E rim ase fino al 1870, ossia sino 
alla  chiusura della scuola, allontanandosi solo nel 1866, 
quando partiva volontario per la guerra nel Veneto.

Presso l’istitu to  la sua opera di insegnante fu 
molto apprezzata dai suoi colleghi, perchè univa ad una 
larga cu ltu ra  una giusta m odestia: fu molto amato dalla 
scolaresca per il suo passato di valoroso combattente 
e di ferito.

Chiusosi l’istitu to , il Prof. M orandini rim ase senza 
impiego. Nel 1880 il Prof. Carlo Besana direttore della 
R.a Stazione Sperim entale di Caseificio di Lodi lo 
chiamò presso l’istitu to  ove condusse a term ine vari 
lavori.

Il Prof. M orandini fu anche un valoroso combat
tente ; non soggetto a leva m ilitare, pure volle essere 
presente ai grandi avvenim enti del risorgim ento. Riporto
lo stato del servizio m ilitare che copio dal registro dei 
Reduci a pag. 193. « Volontario nella legione degli stu
denti lodigiani nel 1848 prese parte  colle truppe di 
Carlo A lberto; Volontario col grado di caporale nel 1859 
nel 5° Reggimento Cacciatori delle Alpi si battè a Fermo ; 
Sergente nella spedizione Medici nel 1860 raggiunse la 
Sicilia ed in una azione cruenta fu ferito al piede si
n istro  ; Sergente nel 1866 nel 3° Reggimento Volontari 
B rigata Corte si battè valorosamente ed a Monte Suello



1 8 2 7  -  1903 183

il 3 luglio fu ferito abbastanza gravem ente ad un gi
nocchio ».

F u  il M orandini volontario di quattro  guerre, com 
battente, ferito, m utilato, ma nulla  domandò e nulla  ot
tenne, tranne che un attestato  di benemerenza.

** *

Io conóbbi il Prof. M orandini in casa di mio padre 
ed aveva oltrepassato il 75 anno di età, un  po’ curvo, 
appoggiato ad un bastone trascinando l’arto sinistro per 
le due ferite riportate.

Un giorno cadde incespicando e si ruppe l’omero 
dell’arto ferito.

Stette a letto vari mesi e poi morì.
Fu assistito dall’affetto e dai contributi del suo 

amico e commilitone delle guerre dott. Luigi Cingia, 
dal Prof. Giovanni Gandini preside del R.° Ginnasio e 
Liceo Pietro V erri di Lodi e da mio padre.

Colla sua morte, avvenuta il 3 agosto 1903, scom
parve un vero e modesto scienziato, un valoroso com
battente del nostro Risorgimento.
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ANTONIO RONZON| , s. ,, 1

Loggia del Cadore 1848 - Lodi 1905

Questo chiaro cultore di studi le tte ra ri e storici 
divenne per la sua lunga dim ora a Lodi e per ragioni 
di paren tela  nostro carissim o concittadino.

Antonio Ronzon nacque a Laggia del Cadore il 
23 marzo 1848 (1) da modesti artig iani. P e r seguire

(1) La biografia dettagliata di Antonio Ronzon si può leggere 
nell’Archivio Storico di Belluno, Poltre e Cadoi'e, nei numeri del 
1940 e seguenti. Il presente articolo tratta solamente l’attività del 
Ronzon a Lodi.
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u n ’indirizzo am bientale il padre lo avviò al Sacerdozio. 
Ma il destino del giovane, che si presentava intelligente, 
svelto e studioso, era ben diverso. Cosicché nel 1870 
ritornava al suo paese con una ottim a cu ltu ra  classica 
le tte ra ria  e storica Trovò un appoggio incondizionato 
nei fratelli Coletti (1), noti patriotti, dei quali il Ronzon 
lasciò seritto « fu ben voluto, ospitato, incoraggiato, 
beneficato ».

Passò a Venezia nel 1870 quale istru ttore  in un 
collegio pur frequentando l’U niversità. Il 21 luglio 1876 
il Ronzon ottenne la laurea in lettere e filosofia a ll’Uni- 
versità di Padova.

Il prim o posto di insegnante fu a Lodi nel 1878 
ed occupò la  cattedra di lettere nel R. Ginnasio-Liceo 
P ietro  Verri.

Nel 1883 con la moglie raggiunse la nuova destina
zione di C altanisetta essendo nom inato professore di 
filosofia al R. Liceo e vi stette per un anno scola
stico (2).

Passò poi ad Arpino, la  pa tria  di Cicerone, ove 
insegnò le t te ra tu ra  ita liana  e fu D irettore delle Scuole 
E lem entari.

Nel 1887, ritornò a Lodi quale insegnante di lette
ra tu ra  e filosofia nel R. Liceo locale.

Angelo De G ubernatis nel suo dizionario degli scrit
tori viventi così scrisse : « lo stile del Ronzon, che attinse 
venustà e robustezza da buoni studi, à tu tta  la  spiglia
tezza dei libri m oderni più ricercati nel genere e quel 
brio sano e gentile che palesa il buon naturale  del
l’uomo nello scrittore ».

(1) l i ’Archivio Storico » di Belluno, Feltre e Cadore diretto dal 
Dott. Luigi Alpago Noyello riporta dal ET. 70 del 1940 in avanti 
le lettere di Luigi Coletti al Ronzon. I  Coletti fecero parte di quel 
gruppo di Cadorini che avversarono l’Austria ed a cui faceva 
parte l’eroico Pietro Fortunato Calvi.

(2) Il 10 ottobre 1883 sposava Lucia Maria Soterina Arosio nata 
nel 1865 a Lodi da famiglia lodigiana e morta ad Ai-pino nel 1941. 
Non ebbero discendenza.
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Queste parole definiscono in modo chiaro l ’uomo 
di studio e la n a tu ra  dell'uomo.

Lo stile del Ronzon è semplice, piano e corret
tissimo.

Studioso particolarm ente di classici non fa sfoggio 
di questi, nè l’impone al lettore, talché la  le ttu ra  è 
piacevole, facile, divertente.

A Lodi scrisse num erosi lavori sopra vari argomenti. 
M eritano d’essere c ita ti : una studio accurato lette- 
rario-storico  sulle Scuole antiche e moderne di Lodi ; 
una pubblicazione attorno un poeta lodigiano della se
conda m età del ’600 Francesco De Lemene ; un opu
scolo diretto agli studenti g innasiali e liceali riguardante 
gli ossari di S. M artino e Solferino.

Nel 1890 diede alla  stam pa un lavoro intitolato : 
a lla  memoria del Cav. Massimo Coletti ; tradusse - la 
voro molto accurato e difficile -  il primo libro della 
Laudiade di Jacopo Gabiano.

V ari articoli e versi dedicati ad amici si trovano 
sparsi nei giornali c ittadini (1) e sul giornale « Il P u n 
golo della Domenica ».

Nel contempo scriveva nell’« Archivio Storico Ca- 
dorino » che fu sempre presente a ll’animo suo, poiché
lo teneva legato a lla  sua pa tria  nativa.

Ma ove eccelse il Ronzon fu nel campo scolastico.
A Lodi insegnò le tte ra tu ra  italiana, filosofia, storia, 

latino.
Professori ed allievi lo amarono come si vuol bene 

ad un padre. I l  Prof.. Mario Minoia (2), che fu allievo 
e collega lo ricorda per la sua buona e cara immagine 
paterna. Poiché la vita del Ronzon a Lodi fu tu tta  una 
serie di opere buone, fattive.

(4) Corriere dell’Adda  degli anni 1881 in avanti ; il Fanfulla  
degli anni 1887 in avanti.

(5) In memoria del Cav. Uff. Prof. Antonio Bonzon parole 
pronunciate il 23 gennaio 1916 dal Prof. Mario Minoia.
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P er queste sue qualità  fu subito accaparrato dalle 
A utorità Cittadine e fu solerte consigliere nelle Opere 
Pie, membro della Deputazione Storico Artistica, mem
bro della B iblioteca Comunale, Consigliere degli Asili ecc.

Nella nostra Città rim ase per 17 anni consecutiva
m ente sino a quando dopo lunga m alattia  soccombeva 
il 23 gennaio 1905 chiudendo la sua vita fra l’estim a
zione generale.

Con la sua d ipartita  il Cadore piangeva il figlio 
affezionato e Lodi perdeva un amico ed un preclaro 
maestro.

A. B.

Pubblicazioni principali di A n ton io  R onzon

1. Viaggio nell’A lta  Italia, fatto dal convitto M. Foscarini (1872). 
2. Da Pelmo a Peralba. Almanacco Cadorino anni quattro (1873-1876) 
(Prim a serie). 3. La fam iglia M ainardi d i Lorenzago nel Cadore. 
Memoria storica  (1875). 4. I  pievani di Vigo. Cenno storico (1875). 
5. Calvi e i Cadorini. Memorie storiche e biografiche (1875). 6. To
rino e Milano. Due carmi 1875. 7. Natale Talamini (1877). 8. Il 
Cadore descritto sotto l'aspetto geografico, storico, biografico, a rti
stico (1877). 9. I l Piave (1879) 10. Da Venezia a,’ Cadore (1879). 
11. I  Con vitti Nazionali. Memorie (1880). 12. Della fama di R isiano. 
Saggio (1880) 13. Rindemèra. Scene del 48 in Cadore (1881). 14. 
La Regina Margherita in  Cadore. Ricordo (1882). 15. I Vicari del 
Cadore (1884). 16. Sul prato : novella cadorina  (1885). 17. Una gita  
nella piccola Svizzera ita liana  (1885). 18. Saggio di precetti e temi 
per la composizione ita lian a  per il ginnasio superiore e il liceo 
(1888). 19. La Chiesa dei Santi Ermagora e Fortunato. Ode saffica 
(1892). 20. Medici e medicine in Cadore sotto la Repubblica di Ve
nezia  (1894). 21. D al Pelmo a l Peralba. Almanacco Storico Cado
rino (anni 3: 1894-1895 1896) (Seconda Serie). 22. Luigi Coletti. 
Memorie delia sua vita, della sua fam iglia dei suoi tempi... pub
blicate in servigio a ’ia storia cadorina contemporanea (1894). 23. 
L a Pieve e i  pievani d i Santo Stefano del Comelico. N otizia sto- 
ricca (1895). 24. I l Privilegio della Comunità del Cadore ad essa 
accordato dalla  Repubblica di Venezia nel 1420 a l tempo della de
dizione (1895). 25. A rti Sorelle. Prosopopea (1897). 26. Natale Ta- 
lamini. Poesie scelte, ordinate e commentate (1897). 27. Vita di 
S ant’Antonio Abate, ediz. Desclée, Lefebure e C. Roma 1906. 28. Ti
ranno in guanti gialli. 29. In morte d i G. R. De Dona



188 E ttore T ru zzi

ETTORE TRUZZI
1855  1922

F ra  gli illu stri m aestri della medicina, vissuti nella 
seconda m età dell’800, è da ricordare il Prof. Dott. Et
tore Truzzi.

La sua modestia, il suo animo buono e m ite non 
ànno perm esso di tram andare a noi -  suoi concittadini -

una bibliografia completa. A ttraverso ad una dotta 
conferenza del Prof. Alessandro Bertino dell’U niversità 
di Padova possiamo riassum ere la vita e l'opera scien
tifica di questo cultore della scienza medico chirurgica 
che à lasciato tracce indelebili originali, nuove nella  
m edicina ita liana, specialm ente in quella ostetrica gi
necologica.
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Ettore Truzzi nacque a Lodi il 17 giugno 1855 dal 
Prof. Afrodisio distinto architetto, al quale devesi il r i
facimento della facciata del tempio dell’incoronata.

A Lodi percorse gli studi elem entari e classici di
stinguendosi per la svegliatezza dell’ingegno, per il 
tem peram ento buono, per il suo cara ttere  nobile e leale, 
per la sua religiosa scrupolosità nel disimpegno del 
suo dovere.

Vinto un posto ad alunno interno del Collegio 
Ghisleri a Pavia, frequentò i corsi U uiversitari e si 
laureò in m edicina e ch irurg ia  nel 1880. La sua ten
denza, il suo cara ttere  posato e calmo lo portarono agli 
studi di. O stetricia e Ginecologia e meritò di essere 
chiam ato al posto di assistente del più illustre  clinico 
operatore di quel tem po : Edoardo Porro, il quale fu al 
Truzzi m aestro e padre.

Passò assistente a Parm a ove si preparò alla  libera 
docenza che ottenne in ambo i ram i.

Tornato a Milano coadiuvò l’opera del prof. Porro ; 
fu chiam ato poi a d irigere la scuola ostetrica di 
Novara.

Nel 1894 diresse quella clinica a Parm a. Nel 
1899 vinse il concorso di professore ordinario a Mes
sina ; ma un voto unanim e lo chiamò alFU niversità di 
Padova a dirigere l’istitu to  Ostetrico e Ginecologico di 
quella U niversità.

A Padova insegnò per 22 anni. Le sue lezioni -  - 
dice il prof. Bertino -  erano chiare ed ordinate ; la sua 
parole facile ed ornata ; la sua profonda cu ltu ra  e l ’ori
g inalità  delle vedute incantavano l’uditorio e trasfonde
vano in chi le ascoltava il suo amore alto e sereno 
alla  scienza. Perciò la sua scuola era  frequentata  as
siduam ente da studenti e da medici provetti desiderosi 
di perfezionare la loro conoscenza nel campo delle di
scipline mediche.

Una breve m alattia  lo spense a Padova il 1 Feb
braio 1922. Larghissim o fu il rim pianto in tutto il 
Veneto per là perd ita  di questo scienziato, operatore abi
lissimo, geniale e che alleviò tante sofferenze,
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Il Prof. Truzzi, convinto che la scienza e l ’arte pos
sono riusc ire  soltanto a lenire il dolore fisico ed a rido
nare la salute al corpo ammalato, voleva che coll’assil 
stenza m ateriale le sue am m alate trovassero, nella  sua 
Clinica, anche quell’assistenza sp irituale che purtroppo 
talora è deficiente nelle case di cura.

P er ciò nel suo Istitu to  accorsero fidenti le umili 
e lo agiate, sicure di trovare assieme ai presidii della 
scienza anche la parola confortatrice e le attenzioni 
prem urose dell’uomo di cuore e di fede illum inata, pro
fonda, pratica.

Particolarm ente a ll’istitu to  di Padova il Truzzi de
dicò le sue cure : organizzando i servizi, adattando i 
locali, mettendo in opera tu tto  quanto poteva sfru ttare  
dalla scienza e dalla sua pratica. Superando molte dif
ficoltà am m inistrative, tecniche e finanziarie, contri
buendo anche del proprio, l’is titu to  da lui diretto rag
giunse quel grado di perfezione che è raro trovare negli 
a ltri consimili.

Benché assillato  da un continuo e posante lavoro, 
non dimenticò mai lo studio e lasciò oltre 78 lavori 
scientifici.

Rilevò, a suo onore il M angiagalli, che più volte, 
per modestia e per avversione a polemiche, non pensò 
a rivendicare c.ome m eritavano i suoi d iritti di p riorità  
in questioni scientifiche, nella  scoperta di nuove vie e 
metodi operatori.

Nella sua missione fu un apostolo ; anche nei mo
menti difficili sapeva trasfondere la sua serenità  ed il 
suo amore alla  scienza per la quale ebbe un vero culto.

Sebbene un po’ tardivam ente, siamo lieti di ren 
dere a questo distinto nostro Concittadino il dovuto 
onore di illu strarne  e diffonderne la conoscenza.

Lasciò a ll’U niversità di Padova una rend ita  di 
L. 5000 biennali come premio per un lavoro scientifico 
inerente alla ginecologia ed un lascito im portante alla 
casa di ricovero della stessa città.

A . B.
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Ancora attorno a 5 . E. Ada Negri

A  c o m p l e m e n t o  d i  q u a n t o ,  i n t o r n o  a l l a  v i t a  e d  o p e r a  

d i  S .  E .  A d a  N e g r i ,  f u  d e t t o  n e i  d u e  p r e c e d e n t i  f a s c i 

c o l i  ( I I  s e m e s t r e  1 9 4 0  e  I  s e m e s t r e  1 0 4 1 ) ,  d i a m o  l e  i n 

d i c a z i o n i  c o r r i s p o n d e n t i  a i  n u m e r i  d e l l e  n o t e  s e g n a t e  

n e l  c o r s o  d e l  l a v o r o  ; a g g i u n g i a m o ,  p e r  p a r e c c h i e  

d e l l e  s t e s s e ,  q u a l c h e  n u o v o  e l e m e n t o  d i  f a t t o  o  p r e c i 

s i a m o  a l c u n e  n o t i z i e  t e n e n d o  c o n t o  d i  o s s e r v a z i o n i  f a t 

t a c i  d a  b e n e v o l i  l e t t o r i .

1 - R. Decreto 14 Novembre 1940.
2 -  Cittadino  di Lodi, 22-XI-1940 XIX.
3 -  Si vedano i richiami a Nota 137.
4 -  Schilirò sae. prof. Vincenzo : L ’itinerario spirituale di 

Ada Negri. Milano, Istituto di propaganda Libraria 1938. Lo Schi- 
lirò non è di Palermo, ma di Bronte in provincia di Catania.

5 -  Ora proprietà Boggiali Tommaso.
6 -  Schemid : Dizionario dei Musicisti, Voi. I. pag. 667, 

Milano. Sonzogno 1937 ; -  Arrigoni e Bertarelli : « Catalogo dei Mu
sicisti e Artisti di teatro conservati nella Raccolta Stampe del 
Comune di Milano » (Castello Sforzesco) - Milano Tip. del Popolo 
d ’Ita lia , 1934 pagg. 15C e 151.

7 -  Negri, «Stella M attutina», Ediz. Mondadori 1921 pag. 13 
e 128.

8 -  Rivista : Cremona 1940 pag. 450. Morta la Grisi, la sua 
salma, la notte del 5 Maggio 1840, fu trasportata nella cappella 
Barni n el Cimitero di Corneliano Laudense, come risulta da an
notazione del tempo nell’Archivio Parrocchiale (Libro dei Morti).

9, 10, 11 -  A. N egri: «Stella M attutina■, pag. 24. 16 e 15.
12 -  Banderali Davide nacque a Lodi da povera famiglia e, 

per l’arte sua del cantare, salì ad alti onori.
Minoia Ambrogio nacque ad Ospedaletto Lodigiano nel 1752 

da famiglia antica e benestante.
Vedansi le opere dell’Oldrini : « La coltura Laudense » e 

« Lodi musicale », nonché Cairo Avv. Giovanni e Giarelli : « Sto
r ia  di Codogno.

13-15 -  A. Negri, « Stella M attutina , pag. 15 e 126.
14 - Atti dello Stato Civile del Comune di Lodi.
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19 -  Anche dopo « Stella M attutina  » (pag. 13), la Negri riaf
fermò recisamente avere ciò udito più volte dalla viva voce della 
juadre e della nonna, la Panni.

17-18-19-20 -  A. Negri. «Stella M attutina», pag. 12, 14 e 39. 
La casa del Corualba Annibaie, in via Orfane, fu demolita qualche 
anno fa ; è ora segnata col N. 14.

21-22-23 -  A. Negri, «Stella M attu tina', pag. 40. 72 e 70.
24 - Atto dello Stato Civile del Comune di Lodi.
25 -  A. Negri, «Stella M attutina», pag. 126.
26 -  A. Negri, * Tempeste•, ediz. Treves 1896 pag. 75.
27-28-29-30 -  A. Negri, «Stella M attu tina', pag. 94, 174, 134, 30.
31 -  Corriere dell’Adda 1868 N. 28 pag. 110.
28 -  I l dagherrotipo si conserva tuttora nella casa della Negri, 

con altri ricordi della Negri.
32-33-34-35 -  A. Negri, «Stella M attutina» , pag. 19, 135, 137, 42.
35 -  Licenziatasi dal filatoio, la madre della Negri passò la 

maggior parte del resto di sua vita convivendo con la figlia, nella 
casa della quale, in Milano via Guastalla N. 3, mori nell’ago
sto 1919.

Però nei due anni 1913-14 in cui la Negri esulò a Zurigo per 
tenersi vicina alla figlia Bianchina collocata in un collegio di quella 
ciltà, la madre coabitò in Milano con la zia Natalina maritata 
Mascheroni.

36-37 - A. Negri, « I  canti dell’isola  » ediz. Mondadori 1924 
pag. 136 e 134, « Stella M attutina  », pag. 49, «M aternità  » ediz. Tre- 
ves 1998 pag. 224.

38 -  Stato Civile del Comune di Lodi.
39-40-41 A. -  N egri, «Stella M attutina*, pag. 41; • I  canti 

dell’isola  », ediz. Mondadori 1924 pag. 130, 131 ; « Stella M attutina  », 
pagg. 41, 43 a 49, 74, 77, 150 a 159.

42 -  Stato Civile del Comune di Lodi-
43' - Non a 33, ma a 35 anni, a un circa come il padre.

. 44-45 -  A. Negri, «Stelle M attutina>, pag. 159; « Sorelle», 
ediz. Mondadori 1929 pagg. 65, 67 e seg.

46 -  L ’epigrafe murata sotto il portico della Scuola.
47 - Vedasi nella parte VI.
48 -  Si Conservano in Biblioteca Laudense queste sue opere : 

« I  suoni » carme 1868 ; « Risposta a due critici del Manzoni », 1872 ; 
« Sulla Cronaca di Dino Compagni >, 1875; « Graffiature e carezze », 
1877: < Machiavelli e la critica moderna. », 1875; « Degli errori e 
del decadimento dell’Istria*  1(580 »: «Fra Sebastiano Schiavone di 
Rovigno, intarsiatore del secolo X V », 1882 ; « L ’Antonio Foscarini 
del Nicolini e la tragedia Contarena del Legnan i » ; « Relazione 
per il colocamento della lapide commemorativa della Pace di Lodi », 
1896 ; « Di alcune opere d i Calisto P iazza e dei vari cimeli lodigiani 
conservati a Milano », 1900.
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Si leggono in Nuova Antologia degli anni 1872-73 i seguenti 
articoli : « La bambina della Sig.a Lee > ; « Dino Compagni poeta » ; 
« La battaglia di Maratona » ; c N otizia letteraria  » ; « Versi 
di Alessandro Arnaboldi ■ ; « Le Georgiche d i Virgilio tradotte da  
Francesco Combi ».

49 - Atti di Stato Civile del Comune di Lodi e della Parroc
chia del Carmine.

50 -  Certificato di matrimonio della Parrocchia del Carmine 
di Lodi.

51 -  Fede di nascita.
52 -  Schilirò, «L ’itinerario spirituale di A. N .t, pag. 81 e 

« Stella M attutina  » pag. 11.
53-94 -  A. Negri, «Stella M attutina», pagg. 33, 125, 120.
53 -  Intendiamoci sulla portata della espressione € piccola di 

sta tura  » che va riferita ad un’impressione degli anni primi di 
vita, quando la Negri stessa si vedeva « bambina scarna, dritta ed 
agile ». I l tempo la consolidò poi in persona di media statura e 
robusta costituzione.

Così, in brioso movimento, la si vede nelle istantanee ripro
dotte in qualche pubblicazione.

55 -  Ora corso Regina Margherita.
50 -  Come da lapide di fianco alla porta.
57 -  Dai registri delle scuole.
58 -  Negri A., «Stella M attutina», pag. 21 e 31.
59 -  Le vicende di questa Scuola, ora diventato R. Istituto 

Magistrale, sono narrate- in Annuario 1923-24 della Scuola stessa.
00 -  Discorso q, Lodi, 0 Giugno 1907.
61 -  A. Negri, «Stella M attutina», pagg. 85 e 141.
62 - Popolo di Lodi, 2 Maggio 1938 pag. 3.
03 -  Dai registri della Scuola.
64 -  A. Negri, « Stella M attutina», pag. 161 e seg.
65 -  N el 1889 contava 2860 abitanti, ora 3650.
66 -  Schilirò, opera succit. pag 49; Podenzani, opera precit. 

pag. 46; da Lettere della stessa Negri risulta che alla Scuola di 
Milano vi andò nel 1893. S

67 -  Schilirò, opera precit. pag, 69.
68 -  Podenzani : opera precit- pag. 71 ; Aprile 1913, come da 

lettera della' Negri.
69 - Podenzani : Opera precit pag. 46 ; Schilirò : Op. precit. 

pag. 49.
70 -  Soliilirò : Opera precit. pag. 220 nel testo e in nota.
71 a 76 -  A. Negri, « Finestre alte », ediz. Mondadori 1926 

pag. 285 ; « Stella M attutina  » pag. 50 ; « Sorelle » ediz. Monda- 
dori 1929 pag. 189; « Finestre alte » pagg. 289 297; « Il Dono » 
pag. 25 ; ♦ M aternità  • ediz. Treves 1908 pag. 245 ; « Tempeste » 
ediz. Mondadori 1926 pag. 43 ; « Vespertina » ediz. Mondadori 1931 
pag. 85.
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77 - Corriere della Sera, 22 Aprile 1981.
78 -  Schilirò, Opera precit. pag. 17.
79 -  Civiltà Cattolica 1927 voi. II  pag. 115 a 127.
80 -  A. Negri, Vespertina, pag, 83.
81 - Osservatore Romano 18-19 Novembre 1940 pag. 3.
82 a 84 -  A. Negri: «Le s tra d e •» ediz. Mondadori 1926 

pag. 308 ; « Di giorno in  giorno » ediz. Mondadori 1932 pag. 231 ; 
Civiltà Cattolica 1927 voi. II  pag. 155 ; Don Cazzamali in Cit
tadino 9-3-194 pag. 1 ; « Sorelle » pag. 261.

85 - Popolo d ’Ita lia  28 Novembre 1940.
86 e 89 -  Schilirò. Opera precit. pag. 19 a 188.
87 e 88 -  A. Negri, « I l Dono », ediz. Mondadori 1936 pag. 

141 e 142.
90 - Nuova Antologia, 1900 voi. I  pag. 621.
91 - Civiltà Cattolioa 1936 voi. IV  p. 217.
92 -  Prof. Cazzamali in Cittadino di Dodi 23 Marzo 1934.
93 -  Manoscritto presso l’Autrice.
94 -  Confer. Vianelli Parina ■ Barbiera Raffaello, in Corriere 

della Sera 9 Maggio 1931.
95 -  Podenzani, Opera precit. pag. 110-111.
96 - Schiiirò, Opera precit. pag. 223.
97 -  Lenocita Arturo : « Gli scrittori del tempo nostro » pag. 187.
98 -  Schilirò, Opera precit. pag. 50.
99 -  Corriere della Sera 9 Maggio 1931.
100 - Dalla Relazione per la premiazione.
101 e 102 -  Schilirò, Opera precit. pagg. 50, 75, a 77.
103 -  Sardiello Gaet., « Antico e nuovo nella poesia », < La  

Poesia di Ada Negri », dag. 13, 21, 22, 27.
104 - Schilirò, Opera precit. pag. 105.
105 - Podenzani, Opera precit. pag. 159.
106 -  Libro Italiano, Ottobre 1940 pag. 581.
107 -  Podenzani, Opera precit. pag. 97. Riferiamo più precisa- 

mente il brano : ♦ Il Libro di M ara , più  degli a ltri, rifulge perchè 
divide in  due p a r ti l’opera della Negri e v i sta nel bel mezzo, 
tutto musicale e fiammeggiante di passione >.

108 - Eroica di Cozzani : Quaderno 266 a 268 pag. 4.
109 -  Gigli Lorenzo in Gazzetta del Popolo, 23 Aprile 1931, 

sotto il titolo « Ada Negri ».
110 - Civiltà Cattolica, 1927 voi. I I  pagg. 114 a 119; Citta

dino di Lodi 13 Maggio e 11 Giugno 1926.
111 - Podenzani, Opera precit. pag. 166.
112 -  Civiltà Cattolica 1927 voi. II  pag. 123.
113 - Podenzani, Opera precit pag. 186; Il lib ro  Italiano  

1940 pag. 581.
114 - Civiltà Cattolica, 1929 voi. II  pug. 118.
115 - A. Negri, « I  Canti dell’isola » pagg. 130-133.
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116 -  Civiltà Cattolica, 1927 voi. II  pag. 114-116 ; A. Negri. 
« Le Strade », pag. 308.

117 -  Podenzani, Opera precit. pagg, 138-139.
118 -  I l Libro Italiano, Ottobre 1940 pag. 581.
119 -  Sardiello, Opera preoit. pag. 6.
120 e 121 -  Corriere della Sera 23 Aprile e 10 Giugno 1931.
122 -  A. Negri, * Sorelle» pag. 249; Corriere della Sera 10 

Giugno 1931.
123 e 125 - Schilirò, Opera preoit. pag. 176 e 220.
124 -  A. Negri, « Di giorno in giorno » edi. Mondadori 1932 

pag. 77.
126 -  I l Libro Italiano  » Ottobre 1950 pag. 582 ; Rassegna Na

zionale 1936 pag. 65 e 1940 pag. 573.
127 - Schilirò, Opera precit. pag. 195.
128 -  Mu1 atori Lodovico « lì Cristianesimo felice nelle Missioni 

dei Gesuiti nel Paraguai » - "Venezia 1743.
129 - A. Negri, « I l  Dono » pag. 142.
130 -  I l Libro Italiano, Aprile 1940 pag. 582.
131 -  Nuova Antologia, 1940 voi. VI, pagg. 285-291.
132 -  Podenzani, Opera precit. pag. 49.

133 -  Nuova Antologia, 1940, voi. V I pag. 287.
134 -  Schilirò, Opera precit. pagg. 53-54; A. Negri, « Stella Mat
tutinoi>, pagg. 20 e 21 ; Corriere della Sera precit.

135 -  Schilirò, Opera precit., pag. 51; Alemanni prof. Don 
Luigi : ♦ F ata lità  - Appunti » Lodi Tip. Pace 1892 ; Civiltà Catto
lica 1696 voi. V pagg. 460 e 1927, voi. IIp agg. 119 e seg.

136 -  Schilirò, Opera precit. pagg. 187 ; Cazzamali D. Luigi 
iu Cittadino di Lodi precit.

137 - Si veggano le copiose bibliografìe apparse nelle seguenti 
pubblicazioni :

Educazione Fascista, 1931 pag. 420-426,
Enciclopedia Ita liana  del Treccani, vo i.'X X IV  voce A. Negri 

pag. 526.
I l Libro Italiano, 19 
Nuova Antologia
Pancrazi : Scrittori I ta lian i del 900, pag. 68, Bari, Lateza 1934. 
Pelizzi Camillo : Le lettere ita liane del nostro secolo, Milano, 

Libreria dello Stato 1929.
Podenzani Avv. Nino, Opera precit. pagg. 177 e segg. 
Rassegna Nazionale ; anno 1940 pagg. 570 e segg.
Schilirò Vincenzo, Opera precit. pagg.
Mazzoui Guido : « L ’alto canto » voi. II.
Lanocita : « Scrittori del tempo nostr » Milano, Ceschina 1928.
138 -  Martini Ferdinando, « Lettere 1860 a 1920' , pag. 620. 

Milano, Mondadori 1936.
139 -  Podenzani, Opera precit., pagg. 165-168.
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140 - A. Negri : « Di giorno in giorno », ediz. Mondadori 193S1 
pag. 177.

141 - A. Negri, Opera precit. pag. 159 ; « Sorelle » pag. 247 e 
Corriere della Sera, 10 Giugno 1931.

242 -  « Racconta novelle », 15 Giugno 1920, riportato in questo 
Archivio Storico 1921 pag. 35; - A . N egri: « Stella M attu tin a», 
pag. 143.

143 -  Chiminelli in Osservatore Romano, 18-19 Novembre 1940 
pag. 3.

144. -  Lanocita Arturo, « Scrittori del tempo nostro », pag. 184.
145 e 146 -  L'Unione, giornale di Lodi, 1926 13 Maggio c 

10 Giugno.
147 -  A. Negri, « Sorelle » pag. 193.
148-149-10 - Popolo di Lodi, giornale di Lodi 1931, 21 Marzo 

e 30 Aprile 1937.
151 -  Alemanni prof. D. Luigi, op. precit. _
152 -  Cazzamali prof. D. Luigi, op. precit.
153 -  Popolo di Lodi, 1931 12 Maggio e 6 Giugno, 1936 3 

Aprile.
154 - Schilirò, Opera precit. pag 221.
155 -  Istituto Missioni Estere di Parma, Testimonianze di 

Scrittori ita lian i, Parma, pagg. 1517.
156 -  Nuova Antologia, 1940, fasc.lo 1 Dicembre pag. 210.
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B I B L I O G R A F I A

M a r e n d u z z o  P r o f . A n to n io  -  Prefazione e note alla 
Commedia * I l cavaliere e la dama » di Carlo Goldoni. M i
lano -  V al lardi -  1941 X IX -

E ’ un recente volumetto che, da poco, la reputata ditta 
Editrice A ntonio V al lardi di Milano ha pubblicato ad arric
chimento della sua « Collana di Coltura Classica ». L ’Autore 
l'à dedicato al proprio fratello Enrico nel compiersi del suo 
70° anno di vita.

La commedia è ben nota da tempo assai chè, comparsa 
parecchi anni avanti « Il Mattino » del Parini, ebbe il favore 
d ’una larga accoglienza anche all’estero.

Fu oggetto di speciale considerazione - dice il Marenduzzo - 
da parte di studiosi sia perchè fu uno dei primi saggi della 
riforma teatrale, sia perchè attesta l ’ordinamento della satira 
contro tanta parte dei nobili infrolliti nelle viziose pratiche di 
quel tempo che si avviava ad un tremendo castigo per corru
zione di costumi.

La commedia ha il titolo soltanto di « Il cavaliere e la 
dama », ma poteva dirsi « La dama e il suo caveliere servente », 
ossia, anche, i suoi cicisbei-, chè allora la dama sposata poteva 
avere anche in numero plurale

Sui guasti costumi di questi, sulla incomprensione del 
valore e della dignità del marito -  che a sua volta serviva ad 
altre dame - il Marenduzzo scrive, in Prefazione alla Commedia, 
parecchie pagine d ’analisi storica.

Dimostra come il matrimonio nel tempo della forza brutale, 
della platonica idealità, del culto cavalleresco, delle libertà 
poetiche e di moda, erasi allontanato di tanto da quella dignità 
in cui l’aveva posto il V angelo. L ’amore cercavasi non in esso 
ma fuori- di esso. La galante pratica, venutaci dalla Francia, 
consentiva una grande licenziosità tra l’uno e l’altro sesso ; durò 
quasi un secolo coperta da un convenzionale titolo : il cicisbeismo ; 
ma fu sanguinosamente spazzata via dalla Rivoluzione Francese.
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Lo svolgimento della Commedia è accompagnato da nu
merose note : spiegano, secondo l’uso del tempo, il valore di 
certe parole e  frasi allora di moda.

Prefazione e note formano un ottimo complesso per la 
intelligenza della commedia e del fine correttivo di un invalso 
cattivo costume.

* **

B ia n d r à  T r e c c h i C .te  D a r io  - La famiglia Boschetti 
di Modena ed i Baschettj di Chieri, del Conte Anton Ferrante 
Boschetti. Estratto da Archivio Storico Lombardo 1941 X X  
fase. 1 -4 .

N ella  pregevole maggiore rivista storica di M ilano, il 
C.te Dario Biandrà Trecchi, che tante pregevoli opere d'arte 
e di documenti storici ha raccolto nel suo castello di M aleo, 
all’intento appunto di portare un altro contributo agli studi storici 
italiani che si volgono a studiare le origini e le vicende delle  
grandi famiglie italiane, ha voluto riassùmere e riferire sinteti
camente intorno al loro congiunto Conte A nton Ferrante Bo
schetti che, di recente, ha narrate le origini e le vicende delle 
nobili famiglie Boschetti di M odena e Baschetti di Chieri.

I Boschetti di M odena risalgono a poco dopo il 1000 ;  
da M ilano poi si diramarono nel M odenese, a Mantova e, poi, 
nel 1200, a Chieri dove tanta parte ebbero nelle cose di quel
l ’antico Comune e servizi notevoli resero alla causa dei Savoia 
e del Piemonte. Invece il ramo di Mantova si spense nel 1560 ; 
ma più tardi si riaccese in seguito ad un elaborato matri
monio fra una Boschetti del ramo di M odena (Caterina Bo
schetti) e il C .te Luigi Boschetti e per cui si addotto un 
Giuseppe Lodovico Boschetti di Chieri.

** *

U n  v e s c o v o  ita lia n o  d e l  s e c . X V . Monsig. Carlo 
Pallavicino, Vescovo di Lodi.

A l titolo principale di « un V escovo Italiano » si dovrebbe 
aggiungere quello di « grande vescovo » per dare subito, al 
primo annunzio, la misura d ell’alto merito acquistatosi, da quel
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l ’insigne discendente della nobile famiglia Pallavicino di Busseto, 
feudatario di M onticelli Ongina. E gli, nel 1456, da Papa C a
listo III, fu eletto vescovo di Lodi che governò, operosamente, 
per oltre 40  anni.

D i lui, dei suoi meriti religiosi, civili, artistici molto fu 
dett° dagli scrittori nostri quali il Porro, nella Storia dei ve
scovi della Chiesa Lodigiana apparsa nelle prime annate di questo 
A rchivio (1), e poi da altri, poiché spesso ricorse l’occasione 

di ricordare alcune delle opere da lui compiute a beneficio della 
città e della diocesi lodigiana. Principale fu quella del con
centramento di tanti piccoli ospedali in un unico Istituto O sp i
taliere per provvedere più efficacemente alla cura d ’un maggior 
numero di ammalati. Emulò così l’opera compiuta a Milano 
dal D uca Francesco Sforza con la erezione di quella Cà 
grande, od O spedale M aggiore che, doveva curare tutti i malati 
del Ducato di M ilano.

Fu grande il Pallavicino anche nell’avere provveduto, con 
mezzi propri, alla formazione del così detto Tesoro di S ■ Bas
siano- E gli, ad onore del Santo Patrono D iocesano, volle che, 
per valore di materia e per pregio d ’arte, il tesoro andasse fra
i più rinomati d'Italia.

R icco assai, si mostrò anche molto munifico ; abile 
amministratore, procurò il maggiore bene della Città e della 
D iocesi ; virtuoso nella condotta della sua vita privata, morendo 
lasciò di sé un profondo pio ricordo.

A lle  notizie dateci dai sunnominati scrittori nostri, ora 
altre parecchie ne aggiunge M onsig. Em ilio Maria Pallavicino, 
distinto prelato di Parma, discendente dalla nobile famiglia 
del Pallavicino, recentemente defunto.

Ricorda egli le altre generose elargizioni fatte dall’illustre 
antenato per fondazioni di chiese a M onticelli d'Ongina, a 
Parma, a Chiaravalle della Colomba, a Fiorenzuola ed altrove. 
Ricorda alcuni particolari di famiglia e cioè come, oltre che 
benemerito della causa demografica, abbia esso dato alla patria ed 
alla Chiesa altri uomini illustri per cariche occupate, i vesco

(1) Archivio Storico Lodigiano - Anno 1886 pag. 161.
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vi di R eggio Emilia, di Fidenza e di Novara, o per fama 
negli studi letterari e filosofici, nonché il Cardinale Sforza P a l
lavicino, illustre storico del C oncilio di Trento.

Il Carlo Pallavicino, nella discendenza da Orlando detto 
il Magnifico, marchese dello stato Pallavicino di Busseto, 
tra 16 figliuoli occupa il sesto posto, così come ora, a 4 secoli 
di distanza, con mirabile corrispondenza, si è verificato in 
M onsig. Em ilio, U na sua sorella, soave figura di sposa e di 
madre, la marchesa Rosalia Pallavicino visse sposa ad un di
stinto professionista di nostra Città, il N ob. Ing. G . N o li-D a t-  
tarino.*

L ’odierno scrittore narra anche i particolari della rico
gnizione che della salma del grande vescovo, conservata in un 
sepolcro costruito nella parte di destra del presbiterio della pre- 
posilurale di M onticelli, venne fatta nel 1916. 1 particolari di 
quella ricognizione, la terza in ordine di tempo, raccolti in un 
verbale steso dal Cancelliere della locale Pretura, vennero rife
riti poi estesamente nel giornale Cattolico « I l R isveglio  » di 
Borgo S . Donnino, ora Fidenza, come lo sono ora nella mono
grafia in parola.

La pubblicazione odierna giova alla conservazione e col- 
legamento delle memorie del grande vescovo italiano M on
signor Carlo Pallavicino altro personaggio illustre del suo casato.

** *

Gianani M ons Faustino I cento anni della fam iglia  
M acchi a lla  P allavicina, in comune di Pasiago  ora Trovo. 
Pavia - Spallanzani 1941.

Ci interessa la narrazione d elle  vicende di questa località 
per i richiami di notizie, di nomi e di fatti che hanno rela
zioni con altri della storia lodigiana.

A nche fra noi i Pallavicini lasciarono parecchi ricordi e 
monumenti d ’arte e di istituzioni benefiche, a Lodi e a Castiglione 
d A d d a . Il nome del Cardin. Fabrizio Serbelloni (1750 ) ri
chiama il nome della patrizia famiglia Serbelloni che posse
deva a Dovera, che fece costruire a Milano sul corso di 
P. V enezia il magnifico palazzo che, nel 1796, ospitò il ge
nerale Bonaparte venutovi dopo il trionfo della battaglia di
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Lodi. Franco Luigi Blondel, padre di Enrichetta la prima 
moglie di A . M anzoni, acquista beni fra i quali la Pallavi
cina a Pasiago, A .  Manzoni ne comperò altri a Mulazzano 
per cui ebbe una corrispondenza col nostro A vv. G ai
mozzi. La chiesetta della Pallavicina conserva una statua 
d*lla Madonna di buona fattura di stile settecentesco (pag. 24) 
che molto si assomiglia a quella deH’Immacolata che si venera 
nella sua cappella in S. F rancesco e che da molti attribuita 
al valente scalpello del nostro Cavana.

U n cenno ora della famiglia M occhi che da oltre 100 
anni cioè dal 1 8 3 6  al 1937 (pag. 21 e 27) è proprietaria della 
Pallavicina e tuttora vi continua la vi continua la vita di agri
coltori. Secondo le pagine della monografia e le carte dell’a/- 
bero genealogico della famiglia M acchi si rileva subito che tre 
furono i grandi meriti della famiglia e cioè : quello di avere 
procreata una numerosa figliolanza, dai 9 ai 15 figli ; poi quello 
di avere costantemente amato ed atteso alla razionale coltiva
zione della terra ; infine quello di contare nella sua discendenza 
parecchie persone che oltre l ’amore e la fedeltà alla terra, 
seppero attendere al culto della scienza, alla coscienziosa am
ministrazione della pubblica cosa.

Bene ha fatto M onsig. Gianani, cultore delle storiche di
scipline, a farci conoscere queste località e i suoi laboriosi 
proprietari.

** *

Muttini D.r P ietro. Un bibliotecario genovese : Santo Fi
lippo Bignone (1875 -1940) Estratto da « Rivista Comunale ».

E ’ l ’illustrazione dell’opera compiuta dal Bignone che fu 
uomo di molteplice attività, di vivo ingegno, laureato in più 
facoltà e molto si distinse in produzioni d ’indole legale, filoso
fica, letteraria e di fiibliotecaria. N egli ultimi anni di sua vita 
(1 9 1 8  a 1940) fu prima V ic e  poi Bibliotecario della Biblioteca 
Comunale Berio di Genova. A  favore di questa moltissimo 
giovò compilando, con intensa incessante laboriosità, le innu
merevoli schede per soggetti, il Catalogo per materie e il 
Topografico in modo da facilitare assai le ricerche e dire parole
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di presentazione per il merito di ciascun libro che, nella biblio
teca, non solo occupava un posto ma stava a rappresentare un 
cootributo alla scienza.

** *

P io n te ll i  D o tt .  Ing. R o b e r to . Problemi elettrici e me
tallurgici dei forni ad induzione.

—  Un procedimento di ricupero di metalli pregiati da 
ricupero.

—  Un nuovo bagno per l’ossidazione modica dell’allu
minio. ,

L ’ingegnosa, penetrante, pratica attività del nostro Con
cittadino, professionista ricercatore, si manifesta e si afferma 
con frequenti sue pubblicazioni su importanti oggetti di elettro- 
tecnica e di fisica chimica. I risultati di sue induzioni quali 
sono sopra indicate, trovano onorata pubblicazione in autore
voli riviste scientifishte, quali la Elettrotecnica (voi. 28  N . 21 
del 1941) e la Rivista Scientifica (anno-X II N . 11 novem
bre 1941).

La sola anunciazione d ell’argomento basta a rivelarne la 
pratica importanza, agli effetti anche d ell’autarchia. S u ll’assil
lante argomento dei problemi elettrici e metallurgici dei forni 
ad induzione. D i questa il P iontelli riferì alla Sezione di M i
lano d ell’A . E . I. ; abbiamo poi visto un analogo articolo 
nella pregiata rivista l 'Ingegnere di Milano.

v ** *

B e s a n a  D ott. A n t o n io  -  L ’Agricoltura nella scienza 
e la scienza nell’ agricoltura : l ’istituto Agrario di Corte 
Palasio.

L ’Autore ha pubblicato nel « Bollettino della Banca Po
polare di Lodi » le notizie principali relative alle origini, vi
cende e scioglimento di quel provvido Istituto che, per le 
buoni sorti d e ll’agr['co//ura in genere e di quella lodigiana in 
specie, i nostri padri seppero attuare nel tenimento di Corte 
Palasio ed A bbadia Cerreto, che una volta fu dei Marchesi



B ibliografia 203

Trivulzio. e, prima ancora, dei M onaci Cisterciensi di A b 
badia Cerreto.

II Besana ha raccolto i documenti di questo Istituto d i
mostrando che esso, per il suo carattere scientifico e pratico, 
fu il primo in Italia ; poi venne assunto e continuato nella 
R. Scuola Agraria di Milano.

Merita d ’essere ricordato che nella Scuola di Corte Pa- 
lasio furono eseguite le prime esperienze di cerealicoltura sopra
70 varietà di frumento ; 7 variètà di lino ; 12 varietà di grano- 
turco, di avena, della pianta del ricino, di 2 varietà di riso, 
del tabacco ecc. Inoltre è  da tenere presente che l’istituto fu 
il primo a procedere alla selezione dei semi.

A ll'A utore i ringraziamenti nostri per avere raccolto e 
riordinato il prezioso materiale storico e scientifico che giaceva 
disperso in diversi posti. Non poco dello stesso conservasi nella 
nostra Biblioteca Civica.

** *

B e s a n a  D o tt . A n to n io  -  Personaggi e vicende della 
storia millenaria di Lodi -  Studio riassuntivo che l ’Autore 
ha pubblicato nel Popolo di Lodi nel febbraio e marzo 1941, 
ed al quale ha poi aggiunto (ancora nel Popolo di Lodi - 
agosto n. 34) altre notizie.

L ’autore termina il suo scritto avvertendo che ancora molti 
avvenimenti e personaggi sono da elencare e che nella Biblio
teca di Lodi si può trovare molto materiale di studio.

** *

A g n e ll i  ra g . G iu s e p p e  -  La pace di Lodi. Anno 1454■ 
Lodi, Tipogr. Moderna, 1941- X X .

E  un fascicolo, illustrato, di 64  pagine, che l ’A gn elli, studioso 
di argomenti storici, ha pubblicato nel passato anno, allo scopo 
di rinverdire, nella memoria dei Lodigiani, la conoscenza di 
quell’importantissimo fatto che, sotto il titolo di « Pace di 
Lodi » ha segnato altro posto notevole nella storia della Città 
nostra.

N e ll’accordo di Lodi furono poste le condizioni prime
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per la formazione di una Lega Italica (1455) fra i potentati 
d ’Italia allo scopo di mantenere la pace fra gli stessi, difen
dere l ’Italia dalle minacce dei Turchi o dall’ingerenza di 
altri stati esteri nelle cose nostre.

Poiché $u tale Pace e sulle vicende della Lega Italica 
durata per circa 40  anni, con alterni periodi di guerre... e  di 
paci, si possono aggiungere altri particolari fatti avvenuti e dei 
quali non è cenno nel lavoro deU’A gn elli ; poiché su talune 
affermazioni d ell’A gn elli ci pare che si debbano fare riserve ; 
poiché infine riteniamo errato ed ingiusto l ’appunto fatto dal- 
l ’A gnelIi alle domande nostre sulla persona e sui sopranomi 
dati a fra Simone da Camerino, l ’artefice principale della 
P ace, per ciò di tali cose tutte e dell’opuscolo d ell’A gnelli 
diremo in un prossimo numero di questo Archivio. Ora si 
è dovuto sospendere tale pubblicazione per motivi di guerra.... 
non avendo potuto consultare qualche documento o fonte perchè 
chiusi in luoghi di sicurezza.

La Direzione



N el territorio Lodigiano 205

Nel Territorio Lodigiano

l| Prefetto a S- Angelo Lodigiano. — Inaugurò la 
stazione sperim entale di filotecnica dipendente dall’is t i 
tuto Nazionale per la genetica dei cereali, è che deriva 
dalla m unifica donazione delia contessa L idia Morando 
in m em oria del conte Giacomo Morando.

Visitò il Castello, la Mostra di cerealicoltura e le
8 nuove case coloniche di Cascina Nuova di proprietà 
della suddetta Stazione. Si è iniziata così una nuova 
fonte di vita agricola.

M onticelli di Bertonico. — Nella festa di S. Lo
renzo, gli ab itan ti del luogo offersero al sig. Avv. Archi- 
mede Bottesinil le insegne di cavaliere della Corona 
d’Italia, in segno di riconoscenza delle opere diverse 
religiose e sociali da lui introdotte a beneficio della 
popolazione lavoratrice.

Salerano al Lambro. — La vigilia della Pesta per 
l ’Assunta fece solenne ingresso il nuovo Parroco Don 
Giacomo Gianoli proveniente dalla parrocchia di San 
P ietro  in Piroio ; la terra  in cui, al tempo della seconda 
e totale distruzione di Laus Pompeia, si rifugiarono 
tanti degli antichi nostri padri.

Casalpuiterlengo. — Nella l a domenica di Ottobre 
il borgo celebrò con grande trasporto, i cinque lustri 
di apostolato del prevosto Monsig. Dott. Cesare Manzoni 
che tante belle opere ha compiuto a favore della sua 
parrocchia. F ra  le stesse sta l’abbellim ento della maestosa 
chiesa parrocchiale, con decorazioni e p ittu re  del pro
fessor Cesare Secchi. Il Prevosto ebbe dal S. Padre le 
insegne prelatizie.
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Corte Palasio. —  A d in iz ia tiv a  d e i sa c er d o ti c o n 
tem p o ra n e i, i l  28 O ttobre, d opo u n a  so le n n e  ce r im o n ia  
fu n e b r e  n e lla  c h ie sa  P a r r o c c h ia le , v e n n e  in a u g u r a ta  la  
la p id e  c h e  r ico rd a  com e, n e l 1860, n a cq u e  n e lla  Ca 
R ossa  d i C orte P a la s io  i l  b am b in o  c h e  p o i d iv e n n e  il 
pio e  d o tto  sa c e r d o te  M onsig. G iovanni Comizzoli.

E g li ten n e  in  D io c e s i  im p o r ta n ti ca r ic h e  ; con ob b e  
a C odogno la  B e a ta  C abrin i ; p er  m o lti a n n i fu  P re v o sto  
a  P a u lio  ed  in d i a  S . L oren zo  in  C ittà. A  lu i d e v es i la  
m u n if ic a  id e a  di d otare l ’O rfan otro fio  di L od i d i u na  
v il la  p er  le  v a ca n ze  e s t iv e  d e i p o v eri orfan i.

G li fu  a sse g n a ta  la  m e d a g lia  d ’oro p er  av ere  par
tec ip a to , co i b en i d e lla  p reb en d a  d i S . L oren zo , a lla  
b a tta g lia  d e l g ran o .

N e llo  s te sso  g iorn o , e o l l ’in te r v e n to  d ’u na R a p p re
sen ta n za  d e l F a sc io  d i L o d i, in  p erso n a  d e l l’A vv. E lig io  
N ic o lin i , fu  in a u g u ra to  p resso  T e rr a v er d e  il  Campo 
Sportivo.

Cittadino  7 e 21 Novembre.
— S u lla  f in e  di N o v em b re, fa c e n d o s i d ei M ovim en ti 

di terra  n el cam p o  d en o m in a to  Livellone, l ’aratro urtò  
n e l c o lm o  di u n a  a n tic a  tom b a. P e r  cu ra  d e l f itta b ile  
S ig . A rfa n i, ne v en n e  d a ta  su b ito  n o tiz ia  e s i p ro ce d e tte , 
con  rigu ard o , a lle  o p era z io n i d e lla  esp lo r a z io n e . Y en n ero  
trovate a ltre  d u e , form ate  e s se  p u re da em b r ic i rom an i 
e da tego lon i- C o n tev ev a n o  p o ch i a v a n z i di ca d a v er i  
in u m a ti da m o lti s e c o li . I l cam p o è di p ro p r ie tà  d e l l ’O. P. 
B r ig n o le  S a le  D e  F erra r i d i G enova.

G li s tu d i ch e  s i v an n o  fa ce n d o  in to rn o  a lle  s te s s e  
g io v e ra n n o  m olto  a lla  co n o sc en za  to p o g ra fica  d el lu o g o  
e  d e i su o i p rim i ab ita tor i. R ifer irem o .
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I N  C I T T A ’

I Cinquantanni di Sacerdozio del Vescovo. — Le
Associazioni dell 'Azione Cattolica a ricordare che il
9 Agosto si erano compiuti i 50 anni da quando Mon
signore nostro Vescovo fu ordinato Sacerdote, organizza
rono per il 9 Novembre generali riunioni in Città e la 
celebrazione di un solenne pontificale. Questo riuscì 
quanto mai maestoso per il numero di Sacerdoti, P a r
roci e Prelati intervenuti, per concorso di popolo, per 
moltitudine di nazionali bandiere, corrispondenti ad al
tre ttanti sodalizi, per signorile severo addobbo del no
stro bel Duomo. Tutte le Autorità Cittadine accompa
gnarono il vescovo e lo felicitarono, per bocca del 
Podestà Com. Gaj, al suo ritorno in Episcopio. L ’omelia 
fu tenuta, con commovente interessante parola., da 
S. Ècc. Monsig. Rolla, l’illustre concittadino Vescovo di 
Porli. Questi nitidamente enumerò le opere diverse gran
diose, compiute dal Vescovo nei 13 anni dacché regge 
la Diocesi di S. Bassiarfo,

Rinnoviamo la presentazione delle nostre felicita
zioni e l ’augurio delle nozze di diamante, acciocché 
possa completare, a bene del popolo e dei fedeli lodi
giani, tutto il complesso delle opere che, nel cuore no
bile e generoso, va escogitando e gradatamente attuando.

La Direzione

il Corso di Economia Domestica presso l ’istituto 
Magistrale, a cura della GL I. L. e quello dell’Istruzione 
Professionale all 'Istituto Serale Professionali, furono fe
licemente inaugurati nell’annuale della fondazione 
della G. I. L.

Cittadino  e Popolo d i Lodi 14-11-XX.

II Ministro delle Comunicazioni Host Venturi al 
Gaffurio- — La 2a delle rappresentazioni dell’opera 
« Amico Pritz » del Mascagni, fu onorata dall’intervento 
del Ministro Venturi accompagnato dai nostri Concit
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tadini Edoardo Malusardi ed Ing. Com. Ferrari Consi
glieri Nazionali.

Onorificenza al Prof. V ittorio  Beonio Brocchieri.
— Il Bollettino Ufficiale del Ministro della Aeronautica 
pubblica la concessione della medaglia di bronzo al 
valor militare al nostro concittadino Vittorio Beonio 
Brocchieri, notissimo professore, scrittore ed aviatore, 
eon la seguente motivazione : « Pilota, giornalista, vo
lontario di guerra, confermava, in voli sul nemico, belle 
qualità di esperto, appassionato volatore e di soldato ». 
Cielo del Mediterraneo e dell’Africa, Luglio-Ottobre
1 9 4 0 -X V I I I .

li pitt. prof. Secchi Cesarino a Forlì. — Nella so
lenne inaugurazione che a fine d’anno venne fatta, nel 
Duomo di Forlì, per lo scoprimento ed inaugurazione della 
nuova Cappella del SS. Sacramento, il pubblico, oltre 
ad ammirare i restauri della cappella fatti in modo 
sontuoso tanto da farli apparire  quasi una nuova gran
diosa opera d’arte, potrà ammirare anche gli affreschi 
nuovi, eseguitivi dal concittadino pittore Ces. Secchi.

Animatore dell’opera fu il Vescovo.
Unito alla Cappella sono le due sale che raccolgono 

parecchi pregevoli dipinti ed altre ricche opere d’arte, 
di tessuti e pizzi.

Oss. Romano  5-t> Gennaio 1942, pag, 4.

Società Canottieri Adda. — Approvazione Bilancio
1941-42. Nella assemblea del 21 Dicembre, i soci di 
questa fiorente e valorosa istituzione cittadina che sta 
per entrare felicemente nel suo 51 anno di vita, i Soci, 
che sommano a circa 300, erano convocati a discutere
il conto finanziario e morale per l’anno 29-10-1940 -  
28-10-1941 e il Preventivo al 28 ottobre 1942. Accen
niamo ad alcune delle più importanti cifre.

Il consuntivo ha dato sul preventivo una maggiore 
entrata di L. 11.960 (P. L. 46,466 -  E. L. 57,426).

Le uscite pareggiano le entrate, con un modesto 
avanzo, a motivo che furono estinte alcune passività.
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Il naviglio Sociale è costituito da 17 imbarcazioni 
da corsa e 55 da passeggio; totale N. 72.

Il Preventivo 1942 (anno 52) si bilancia sulla cifra 
totale di L. 46,353 col pagamento di altre passività.

E ’ dunque un generale costante miglioramento.
Si piange la morte di parecchi distinti Soci : 

ten. Franco Scmmaruga, Giovanola Santo, Gorla rag. 
Arturo, Galli Gino, Tronchini rag. Nino e Franchi 
Gaetano glorioso rappresentante della vecchia guardia.

Non si è potuto cogliere nelle gare altri trionfi ed 
allori, a motivo che non pochi dei valenti canottieri 
furono chiamati alle armi. Questi corsero altri palli e 
ottennero altre alte onorificenze. Essi sono : il tenente 
di vascello Ghidini Giuseppe, il sottot. Franco Senna, 
il tenente osservatore Angelo Sala e il fante Locatelli 
Carlo che tanto hanno meritato dalla patria dando lustro 
anche alla Società.

Ospedale Maggiore. — In seguito alla morte del 
Dott. Prof. Reina, a coprire la carica di medico pri
mario fu chiamato il prof. Stradiotfci, di buona nostra 
conoscenza. La carica di Direttore venne data al Dottor 
Ferrari, ora Direttore dell’Ospedale Fissiraga. che pros
simamente sarà annesso all’Ospedale Maggiore.

Preside al Liceo, al posto dell’egr. Prof. Freschi 
che assunse un delicato compito nelle Scuole di Mon
tone, fu chiamato il distinto prof. Giulio Castiglioni 
che proviene dal R. Liceo di Monza.

Le Carceri G iudiziarie. — Un giorno di profonda 
letizia e di morale elevazione fu quello del 26 ottobre 
in cui, con intervento di S. E. Mons. Vescovo, le car
ceri vennero consacrate al S. Cuore. Il Presidente del- 
l ’Opera Liberati dal Carcere, avv. Canino proc. del Re 
presso il Tribunale, rivolse confortanti parole ai car
cerati e di encomio al Comitato di Signore che presta 
l ’opera di assistenza ai Carcerati stessi.

Popolo d i Lodi 17-10 - Cittadino  24-10,
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S. M aria Maddalena. — Il Sac. D. Domenico Sa
letta, ha preso possesso della parrocchia resa vacante 
per la morte del predecessore Sac. D. Carlo Fugazza.

E ’ uomo di belle iniziative.

A ltare  da campo. — Per iniziativa della Signora 
Marchi Pagani Laodice. che fu insignita della croce 
« prò Pontifice ed Ecclesia », e di altre signore ed associa
zioni della città, venne offerto alla 27 Legione C.C. N.N. 
un altare da campo.

Onorificenza. — alla Sig.ra Maria Bice Pozzi Sfon- 
drini, consorte del R. Ispettore prof. Achille Pozzi, fu 
conferita la medaglia d ’Argento per l’opera data a fa
vore delle Scuole Elementari.

Onorificenze per meriti di guerra. — Bussoli Et
tore, sottotenente, premiato con medaglia di bronzo, per 
atti di valore sul campo di combattimento in Libia.

Popolo di Lodi 25-7.

— Angelo Sala tenente classe 1914 fu decorato con 
medaglia di bronzo al valore militare per vittoriose 
operazioni aviatorie in Africa.

— Le CC. NN. Rosi Francesco. Gazzola Angelo, 
Rai Gaetano, Cremascoli Attilio e Premoli Angelo fu
rono premiati con medaglia di bronzo per atti di valore 
militare.

Popolo di Lodi 31-10 e Cittadino 1-11.

— Motta Ezio è il valoroso Ufficiale sommergibi
lista d’anni 23, altro figliuolo del Direttore delle nostre 
Scuole elementari, laureando in Ingegneria, il quale 
ebbe parte notevole nell’affondamento di un grosso in
crociatore britannico nel mediterraneo.

— Boselli Ettorino tenente, nel combattimento sul 
fronte Russo, meritò un solenne encomio.

Sport. — G. Maraschi Ada vinse la prima prova 
dei Campionati femminili ginnastici a Milano.

Popolo d i Lodi 4-7-41.
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M E S T I  RICORDI

Dopo un lungo alternarsi di mali e di migliora
menti, di timori e di speranze, il 16 Ottobre 1941 mo
riva in Lodi, a 62 anni, il concittadino Avv. Cav. Giu
sep p e  Battistella, lasciando sola ed addolorata la

sorella Enrichetta. Questa, nel compimento di diverse 
buone disposizioni, intende onorare la memoria dell’a
mato fratello.

fi giovane Dr, Battistella, dotato di penetrante in
gegno, sorretto da buoni studi, dapprima volse lo sguardo 
alla carriera  della Magistratura, per la quale riuscì 
vincitore in un concorso ; ma poi, rincrescendogli stac
carsi dalla natia città ed allontanarsi dall’amata fami
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glia, decise di darsi alla professione della libera avvo
catura, nella quale acquistò buon nome. Però, per oltre 
25 anni, tenne l ’ufficio di Vice Pretore Onorario della 
P re tu ra  di Lodi ; per a ltr i  parecchi, dopo la guerra 
1915-18, assolse felicemente l’incarico dell’insegnamento 
della Economia Politica nelle Scuole del nostro Supe
riore Istituto Tecnico.

Dalla pubblica fiducia fu chiamato a ll’ufficio di 
Presidente dei Sordo Muti, uno dei primi sorti in Italia  
ad onore della Città nostra, di Delegato del Consorzio 
irriguo della Muzza, altro dei maggiori istituti del lo- 
digiano, di membro della Commissione del gratuito P a 
trocinio e del Patronato dei liberati dal carcere per la 
loro morale e civile riabilitazione e del Direttorio del 
Sindacato Avvocati e Procuratori presso il ricostituito 
nostro Tribunale.

Inscritto al Partito  Nazionale Fascista fino dal 
1921, partecipò alla marcia su Roma ed il Fascio di 
Lodi generosamente ricordò nelle sue disposizioni testa
mentarie, dalle quali ebbero soccorso altre cittadine 
istituzioni.

La sua morte fu cristiana, in conformità alle tradi
zioni di famiglia ed alle personali sue convinzioni.

*
* *

Possedeva in casa una copiosa raccolta di libri an
tichi d’indole storico-letteraria e di pregevoli stampe 
a lui pervenuta per eredità degli zii materni i Galmozai. 
Di questi l’Enrico fu un fine conoscitore dell’arte del
l’incisore : per ciò fu chiamato a fare parte  della De
putazione per la Biblioteca ed il Museo.

Maggiore parte dei libri la Sig. Enrichetta Batti- 
stella la donò alla biblioteca, con l ’aggiunta, di parecchie 
pregevoli grandi stampe.

F ra  gli Ascendenti poi, oltre al padre suo che fu
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Ingegnere del Comune, il Battistella contava parecchi 
nomi distinti per meriti scientifici e di culto dell’arte.

Ascendente di fama fu il Dott. Morandini Bernar
dino. Di lui si parla nella vita di S. Bassiano ac- 1 
cennando ad un miracolo operato dal Santo nel 1719 
nel Sig, Gaetano Morgnone di Lodi guarito da tumore 
che scomparve dopo aver pregato e toccato l ’urna del' 
Santo.

Uscito dal tempio, il beneficato incontrossi col 
Dott. Bernardino Morandini, Fisico e Chirurgo, che 
l’aveva curato. Saputa dell improvvisa guarigione il Mo
randini uscì in queste parole : « De’ santi son buon 
servitore, a far tanto non può giovare l’arte nostra».

Dichiarò miracolosa tale guarigione esibendosi di 
darne autentico attestato per maggior gloria del Santo 
Patrono.

Dal Morandini Dott. Enrico derivò il prof. Filippo 
Morandini distinto botanico ed entomologo che insegnò, 
insieme ad altri eminenti personaggi, nell’istituto Agra
rio di Corte Palasio, attendendo egli al ramo della bo
tanica. Formò una preziosa raccolta di erbe del 
lodigiano e di insetti nocivi all’agricoltura (1). Fu  anche 
valoroso ardente patriota avendo combattuto nelle guerre 
del 1848, 49, 59 e 66.

Col battaglione volontari lodigiani, capitanati dal- 
l ’Avv. Antonio Scotti, fu alla guerra  del 1860 ; in quella 
del 1866 venne ferito gravemente a Monte Suello. Chia
matovi dal Prof. Dott. Carlo Besana prestò opera utile, 
tanto, nella R. Stazione Sperimentale di Caseificio, al 
quale lasciò, e tuttora vi si conservono le più ricche 
raccolte di erbe ed insetti,

Morì in Lodi nel 1903 a 76 anni. Di lui si conserva 
un assai vivace ritratto  ad olio, opera bella del nostro 
pittore Mosè Bianchi, donato, anni sono, dall’Ing. Paolo 
Battistella al Museo Civico.

L ’Avv. Antonio Gaimozzi fu già ricordato in questo 
Archivio quando nel 1928 il Prof. Antonio Stoppani il
lustrò i rapporti corsi fra il Gaimozzi e l’Alessandro* 
Manzoni che, nel 1854-1856, per la tutela di certi suoi
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interessi per i fondi che possedeva nel lodigiano in 
comune di Mulazzano, si valse utilmente dell’opera 
del Gaimozzi.

Di tali rapporti sono testimonianze due lettere del 
Manzoni al Gaimozzi ; di queste una fu donata anni 
sono alla nostra Biblioteca Civica e l ’altra  in data
1 Marzo e 31 Luglio 1 8 5 6  vi venne ora aggiunta per 
donazione della Sig. Enrichetta  Battistella.

*
* *

All’anima del defunto A w . G iuseppe Batti- 
s te lla  inviamo il suffragio .della nostra prece e, rico
noscenti, comunichiamo ai lettori le notizie che ne 
onorano la memoria dando ricordo e gloria a Concitta
dini che da tempo ci hanno lasciati varcando le soglie 
dell’eternità.

*

Colpito da violento malore, mentre attendeva al
l ’esercizio della sua arte salutare in casa privata, in 
in breve si spegneva il Dott. Guido Reina che dal 
1 9 3 1  teneva la carica di Medico Primario e di Diret
tore dell’Ospedale Maggiore e il titolo di libero Docente 
alFUniversità di Pavia.

Prontamente soccorso, ebbe il tempo di ricevere i 
conforti religiosi, essendo tornati inefficaci quelli della 
scienza medica.

Solenni furono i suoi funerali, con intervento di 
tutte le Autorità Cittadine.

*
* *

Nel convènto delle Benedettine di clausura di San 
Andrea ad Arpino, il 1 9  luglio 1 9 4 1  è morta la Signora 
Lucia Arosio veci. Ronzon.

Nata a Lodi dalla distinta famiglia Arosio, nel 
1865 sposò il prof, di lettere e reputato scrittore Antonio
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Ronzon che, dal 1884 al 1887 fu, titolare del R. Ginnasio 
ad Arpino e poi nel R. Liceo-Ginnasio P. Verri di Lodi.

Dell’opera letteraria  del Ronzon si è dptto poco 
sopra in altra  parte  di questo Archivio.

Rimasta vedova, la Sig. Arosio tornò ad Arpino e 
là maturò l ’idea di farsi religiosa benedettina. Vi « fu 
esempio luminoso d’ogni elevatezza morale e si rese 
utile ed apprezzata nell’insegnamento di quell’arte mu
sicale che nella famiglia Arosio ha una bella tradizione ».

Aveva compiuto gli anni 75- Nel mondo e nel 
chiostro, a Lodi, ad Arpino come in altri luoghi,) 
seppe farsi ammirare ed amare per le sue doti di mente 
e di cuore, per la bontà operosa dell’animo suo.

AI  N O S T R I  L E T T O R I
Significhiamo che il ritardo nella  pubblicazione di questo fa 

scicolo dell’Archivio ( I I  semestre 1941) fu  dovuto a lla  scarsezza di 
personale nella tipografia ed alle molteplici pratiche dovute fare 
per assicurare la carta occorrente per la stampa.

Rimessici in  careggiata avvisiamo che i  fascicoli del I  e l i  
semestre di quest’anno 1942 ( L X I  di v ita  del periodico) usciranno  
in  un  solo volumetto nel Dicembre p. v.

Speriamo chd il m iglioramento nelle condizioni generali della 
Nazione ci consenta di essere p u n tu a li alle stabilite scadenze.

L a  D ire z io n e
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