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PROEMIO. 

Gli storici latini hanno chiamato Piratica la 
^uerra combaltula sul mare da Pompeo il Grande 
fcontro gli schiavi della Cilicia, ribelli alle leggi ed 

lUa maestä del popolo romano;  ed ora sono io 
!he penso altagliarsi diritlamente al mio proposito 
' esempio e 1' aggiunto medesimo per distinguere il 
resente dagli allri miei lavori, e per compendiarne 
un Iralto l'unilä. AU'epoca ehe ormai tocca la pre- 

ente narrazione, luUo il corpo dei nostri marini 
lella difesa della civillä e della religione dispie- 
ano e mantengono costante e principale Tassunto 

^i reprimere gli altentati della grande pirateria mu- 
Sulmana, divenula gigantesca a pubblico danno del 
popolo crisliano, durante il periodo de'sessant'anni, 
pe'quali adesso dovremo Irascorrere: per ciö questa 
parle della mia storia, come e singolarmente intesa 
a seguire passo passe i fasti dei maggiori Capitani 
nel tempo e nello scopo prescritto, cosi vuole siar- 
Äne da se; e insieme vuole mantenere il legame di 
^ima origine e di finale intendimento oogli allri miei 

'icGLiELMOTTi. Guerra de'Pirati. — 1, n 



II PROEMIO. 

volurai. In somma lo scritlo sulla guerra dei pirati, 
secondo sua entitd individua, e, presso ehe non 
dissi personale, tratta a nome suo dei falti suoi; e 
come membro di maggior famigUa prenderä il po- 
sto neir ordine convenevole tra gli antecessori e i 
susseguenti, e formerä insieme cogli altri volumi 
una sola storia della Marina e dei suo svolgimento 
in ogni parle, lenuto sempre fermo raddentellato 
sulla marina romana. Di quesla, tra tutte a me piü 
nota e piü vicina, ho potuto meglio da cima a fondo 
sludiare le vicende; ed essa, comecche di ogni allra 
infino ad ora la piü neglelta, continuerassi nel ser- 
vigio delle piü avveniurose, e nella risoluzione dei 
problemi storici, lecnici e filologici, dovunque oc- 
corra cessare oscuritä e dubbiezze pel vasto argo- 
raenlo. I nomi degli Orsini, dei Salviati, degli Sforza, 
e di altreUali campioni, ehe daranno il titolo agli otto' 
Hbri seguenti, enlrano mallevadori intorno alla im-i 
portanza dei subbietlo: il quäle per questo non sil 
resterä sempre circoscrilto negli angusti termini 
delle nostrc spiagge, ma a buon diritto anderä cer-) 
eando anche da lungi le imprese navali di maggior 
raomento piü ehe allri in genere non penserebbe og- 
gidi, e eerlamente piü ehe taluno non vorrebbe con- 
sentire, se non fossevi condotto e ritenuto dalla pie- 
nezza delle testimonianze, donde e laforza dei mio 
discorso. Gli estralti degli scriUori contemporanei, 
e i documenli degli archivi, non per lusso, ma per 
necessitä inlrodotti nel testo e nelle nole, faranno 
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di scusare le altrui ricerche, di togliere le difficoUä, 
di chiarire i fatti: e 1' abbondanza delle prove rai 
confido di vedere dai lettori non tanlo menata buo- 
na, quanto efficace a sdebilarmi purdiqualche ne- 
ghgenza nelle scritture mie per la distrazione per- 
petua della mente verso le cifre e le citazioni delle 
altrui. Non mi dilungo nel proemiare: ringrazio i 
benevoli, riconosco i favorevoli, osservo i crilici; 
e del reslo nel corpo della storia, quando il destro 
me ne verrä maggiormente spontaneo ed evidente, 
darö miglior conto delle mie ragioni, e volgerö eo- 
me si deve risposte proporzionali alla cortesia delle 
domande. 

Di Roma, alla Minerva, 
Casa generalizia dei Domenicani, 

3i dicemhre i875. 

p. ALBERTO GUGLIELMOTTI, O. P. 
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1. — Facendorai a scrivere della guerra piralica, 
combattiita sul mare pel coiitinuato periodo di sessan- 
t'anni, anche dai tiostri capitani, con grande dimostra- 
zione di virtü, ed altrettanlosplendore di nobili ammae- 
.^[i iuBenti, mi bisogna alia prima ricordare corae per gli 
slessi principi fondamenlali del Corano gli Islamiti di 
ogni luogo e di ogni lempo si sono raessi alle guerre di 
invasione, ed alle guerre di piraleria. L'abominio COD- 

tro la civiltä del Vangelo, la propagazione della loro setta 
colla spada, e la cupidigia dell' altrui, dovevano senz'al- 
tro nienare i seguaci dl Maometto iiella Siria, neil'Egit- 
lo,nellaGrecia, nell'Ungheria.nellaPoIonia, sotlo Buda 
c sotlo Vienna, alle baüaglie campali ed agii assedi; c 
simiimenle gli stessi principi avevano a spingere la bor- 
daglia moslemica per lutti i mari sbrigiialamenle ai la- 
dronecci. Cosioro, contro dei quali adesso in speclaltä 
avremo a fare, sulle riviere mariLlime io privati con- 
venlicoli adiinavansi, sceglievano a libito i condotiieri, 
costraivano legni da corso, metleansi al remo e alle ar- 
mi, entravano süi passi, ed ora coll' arte, ora cogli ingan- 
ni, ora colla Yiolenza gliermivano quanlo lor si parava 
dinanzi, baslimenti, merci, danaro, persone, e lutlo fa- 
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cevan proprio e divitJeansi nei loro paesi, in parti pro- 
porzionali alla ribalderia di ciascuno.Scendevanoancora 
soppiatti nelle nosire campagne, Iramavano insidie ai 
grandi personaggi; come a papa Leone per !e campagne 
Laurentine, al duca di Savoja suUe coste di Villafranca, 
al grammaestro Lilladamo sulla via di Rodi, ed alla ce- 
lebre Giulia Gonzaga nella villa di Fondi. Ad ogni modo 
davano sul besliame, sulia gente del contado, massime 
se femmine o fanciulli. Di qua tra noi lacrime, incendi, 
rovine metievano; di lä nei loro serragli prede sempre 
maggiori menavano: taiito ehe non era nell'Africa cosi 
misera ciltaduzza, ehe non avesse Ire, cinque e piü mi- 
gliaja diCrisliani indurissima schiaviLü condoUi a mer- 
cato dailadroni. I quali senza legge,senza palenti, senza 
iribunali, senza pielä, contro il giure di nalura e delie 
genti, perseculori perpetui tanto dei nemlci ehe degli 
amici, non erano solamente corsari, eome alcuni dieono 
adesso, si veramente pirali e iadroni di mare, come gli 
chiamavano i popoli e gli scrillori di allora; se ne logli 
qiiei pochi di Francia e di Venezia, ehe per diversi ri- 
spelti di pace o di alleanza, eoslretti lalvolta a dissimu- 
lare, davan loro del corsaro.enon inlendevano di meno 
parlare di piraü, descrivendone le opere ladrc. L'evi- 
denza dei fatti rimena al giustoil sigoiticalodella lusin- 
ghiera parola'. 

' LEO Pp. X, Duci et decurionibui Genuen. ext. ap. BEMBO, 

Oper, omn., IV, -104: « Apputisse ad ItaliiB insulas et lillora vobis vi- 
cina punicam piralarum classem nunciatum est.... diripere, depopu- 

lari, elc. s 
ITEM, ibid. 110 : « Jtfor.'e muklandos piratas si copiantur. n, 

et p. H2: n PiratCB pwni caplivum fecertinl Paulum Vktorium. » 
IsinuASFirs, De rebus hungaricis, üb. XI: B Hariadenus 

princeps piralarum, ac mauri lurcique prceionts UUora HispanicB 
atque lialice excursianibus atque rapinis reddunt infesla. B 

PRUDBNCIO SANDOVAL , Vida y hechos del emperador Car- 
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Nori dico per qiieslo ehe la piraleris sia uscita im- 
provvisa c tulta armata dal cenlro dcl secolo decimo- 
scsto: anzi pei fatti e pei principl ehe ho posti qui ed 

i   allrove, si piu^ facilmenle intendere quanlo perlinace e 
l   quasi congenila abbia a dirsi cotesta magagna in tutlc 
,   le razze inusulmane, tanto ehe non si ö mai potula lo- 
^   lalmeiile ostirpare nel iMedilerraneo, se non di fresco colla 

•i   presa di Algeri: nondimeno ö piir noLo nclla storia, e 
qui meglio si vedrä, ehe la principale epoca della grande 
piraleria corse lerribile nel mezzo del secolo decimose- 

.sto, quando ai iadroni fu dato sahre sui troni di Barbe- 
ria 8 diventare ammiragli di  Coslanlinopoli. Cotesla 
grandezza sul capo di coloro ehe pubbhcamente infesla- 
vano il mare per proprio mestiere, non si inconlra co- 
stante in veruu alLro tempo, ne prima, n§ poi; ma so- 
lameiile nel periodo dove siamo per enlrare col nosLro 
discorso. Vedremo gli stesd Iraperalori oLlomani, neila 
briga di soLiomeliere l'Africa settenlrionale, e di cac- 
ciarne le antiche dinastie degli Arabi, portare innanzi 
cosloro ugualmente rapacl e bugiardi a danno dei Cri- 
stiani, ehe degli Islamiti. Pensale uomini areigni e scal- 
zi, colle mani incaihte sul remo e col dorso incurvalo 
sotto al fardello, i quall nondimeno levano lo sguardo 
e lesperanze infino ai Ironi: essi si chiamano Camali, 
Curlögoli, Gaddali, il Moro, il Giudeo, Cacciadiavoli, 
Oruccio, Barbarossa, Morät, Dragulte, Scirocco., Luc- 

io3 V, in~fol. Pamplona, idU, L 11, p. m, A, in fin.; « Dragut m 
0stavaenlaslreguas;7jera un pubblico ladron que andava a loda 
ropa. » 

MALIPIBRO DoMEfiico, Amali Veneti, neW Anh. Slor.ltal., 
VII, II. 648: « E sla fatto piü volle quereia a CoslantinopoU dei dami 
ehe fc . corsart alle cose noslre.... de pm lutti quelli ehe sono andati 
a porlar presenli al signor Turco, tutli ha habü Provision, et h siä 
fattt so'capitani. » 

V 



ciali; surti Ira le brulture della piebe, qualcuno rinne- 
gato, altri fellone, e tuUi schiume di ribaldi, ehe nel 
secolo decimosesto avranno a essere sovrani di Älgeri, 
di Tunisi, di Tripoli, di Tagiora, di Alessaodria, e delle 
jsole inaggiori dallo Jonio alle Gerbe; ed oUracciö talti 
ammiragli o comandanti di squadra nell' armata dell'im- 
perio oUomano. Pensate clie contro a costoro, sovente 
nelle piccole avvisaglie e talora oei grandi fatti d' arme, 
coi nostri capitani ed alleati avremo a sostenere duris- 
sima lotta per salvare la civiltä cristiana dalla barbarie 
moslemica, e cosi farete ragione al titolo e all' argomento 
del presenle -volume. 

La forluna oei sessant' anni non ci fu sempre pro- 
pizia. Sei volle noi affrontammo le maggiori forze dei 
nemici; e con Ere splendide viUorie ottenute presso alle, 
muraglie .di Corone, di Tunisi, e di Äfrodisio, ioccammo 
Ire grossi rovesci nelle acque della Prevesa, di Älgeri, 
e delle Gerbe; e sareramo rimasti U colia peggio, se non 
fosse venuta dappoi la seltima giornata di Lepanto a ri- 
levarci. Dirö dei grandi e dei piccoli saccessi, tirando 
fuori anzi lutLo i particolari meno conosciuti dei capitani 
di Roma, col nome dei quali divido in oUo libri la mia 
storia. Ma non intendo tanto streltamenle tenermi contro 
i pirati, ehe non abbia a riferire qua e lä gli altri fatti 
attenenli alle nostre marine, e allo svolgimento dell' arte 
naulica e mititare, e similmente ai viaggi lonlani ed alle 
guerre vicine, sieno desse State gloriose o no. Pesami 
r incontro di nojose brighe, proprio nei primi deceunali 
del mio racconto: ne ciö tolgasi a mal grado il lettore, 
ehe io non potevo cominciare dove mi tornasse meglio, 
ma donde ho lascialo nei miei libri del Medio övo; e 
non posso ora narrare a libilo, ma devo metlere in or- 
dine gli avvenimenti come seguono, secondo il tempo. 
Andiamo innanzi con franchezza, ehe ogni cosa proT- 
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vedutamente verrä al suo punlo; e 1' argomento princi- 
pale, a grado a grado rilevandosi, carnpeggerä tra gli 
accessori, ehe noo si potevano omeltere senza sconcio. 
ßasla di ciö: e per menomare il fastidio di chi legge e 
di chi scrive valga la varieiä inlorno all'unico subbietto, 
e lo Stile rispondente alla maleria. Andremo talora a 
basse veie sul inargine del lido, e ci gitterem talvolla 
in aUo mare sulla cresla dei marosi, come ci menerä 
la forluna, seguendo sempre per filo il nostro cammino. 

II. — Eccoci all' anno secolare del giubileo, quando 
gli spiriiuali propositi, e i reUgiosi pensaraenti, e le vi- 

. Site ai santuari di Roma, rinfocolavano in ogni partc 
dei moado cristiano g!i antichi disegni dellc crociate a 
propria difesa contro le perpelue infeslazioni dei Musul- 
mani. I naviganli, i pellegrini, e chiunque andava e ve- 
oiva da iontaoe parti per le vie del mare, piü frequen- 
tate allora delle vie di terra, diceva lo sgomento e le 
moleslie patile dai pirali; e lutti speravano nell'alleanz^ 
proposta ai principi crisliani da papa Alessandro. \ 

he speranze parevano toccare alla certezza, niuno' 
poiendosi persuadere ehe non si dovesse venire ai ferri 
per una impresa lanto necessaria, e da tutti desiderata, 
alla quale dicevano volersi meliere col massimo delle 
forze 1 sovrani dl Francia e di Spagna; oltre agii Ungheri 
ed ai Polacchi, ehe giä con grand' animo combatlevano 
contro le orde di Bajazel, ed ollre ai Veneziani ehe nei 
man di Levante piü ehe mai valorosamenle difende- 
vano dal medesimo tiranno i loro possedimenli. Le cose 
erano tanlo inoanzi nei congressi di Koma, ehe papa 
Alessandro spediva il diploma di capilano geueraie del- 
! armata crisliana al gramraaestro di Rodi e cardinale 
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dl sant' Adriano, Pielro d'Äubusson, uomo di gran va- 
lore e di sommo accorgimeiito': ed il futuro niaestro 
delle cerimonie papali componeva la formola delle ora- 
zioiii da recitare neila dislribuzione delle Croci, e nclla 
beiiedizione de! comune stendardo della lega ^ 

I Iraltati della spedizione generale contro i Turchi 
correvano per Ic corli iontane e pei tempi futuri sopra 
quei fondaraenti ehe in breve vedremo; e insieme in- 
siemc crescevano le provvisioni vicine per assicurare 
ie spiagge e per rcprimere !e minule infestazioni dei 
pirali. La squadra della giiardia, ordinata tin dall'annp. 
precedenle con quei capitoli ciie allrove ho pubblicati^'^ 
pel concorso grandissimo dei pellegrini in quesl' anno,' 
aveva ricevulo rilevante incremenlo: quanto al numero 
era salita dai Ire ai dodici Jegni; ciö 6 dire tre galfee, 
Ire brigantini, Ire fuste, due galeoni, e una baieniera *,' 
la cui comparsa vedremo ira poco nelle acque dell'El- 
ba; e qnanlo alle persone, era venuto al supremo co- 
mando, come uomo di raaggior fiducia, il capiiano Lo- 
dovico dei Mosca, cavaliere romano, di antica e nobile 
famiglia, ora eslinia : giovane di alü spiriti e di raolta 
perizia nelle cose dei mare, cui iiulla sarebbe mancato 
per farci rivedere in luUa la cbiarezza 11 prislino yi- 
göre dei sangue romano, se avesse potulo vivere piu 

» ALE\A[iDERPAPAVI,Deea;pedi(toBecon(rarurcaÄ,annoMD ^^ 
Mss. Casanat., D, IV, 22, p. 227. 

RAVSALUIS, Ann. Eccl., loOf, n. 2: . Magna classis para- 
balur a Pontifice.Fraucorum Hispauorumqueregibus, Venelis et Rho 

diis, sunimo imperatore Pelro Aubussonio,Aposlolic(s sedis L-gato » 
* PARIS DE GKASSIS, Diaria cceremonialia. Mss. Casanat,   XX 

II'l 0. 
BAYNALDVS, Ann. Eccl, ^500, n. 10. 

* SciPiONE AamaATo,.Storiefiormine, in-fol. 1641 vol. l\ 
p. 2G6: « // Popa.... ion tre galee, Ire fuste, Ire brigantini] due ga- 
leoni e una baloniera. o 
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liingamenle in lempi migliori". II Mosca col sno collega 
Lorenzo Mulino si tenne lulto 1' anno in crociera dai- 
r Argentaro al Circfeo, e per le isoie vicine di Toscana 
e di' ?fapoli, ad assicurare i passi dei naviganti verso 
Roma, quanlo durö sulla spiaggia romana il niovimento 
dei pellegrini. Nian disastro nell'annata: anzi tutela dei 
viaggiatori, e abbondanza delle cose necessarie alla vIta 
nei porti dello Stalo e negli alberghi di Roma. U nome 
de! Mosca era terauto dai barbari; e la virtü dei Matino 
onorata dai Komani, ehe vollero ascriverlo alla nobiltä, 
e pareggiarlo al collega ^ 

Oltracciö il capitano dei Mosca davasi gran faccenda 
negli apprestamenli della spedizione generale; e meüeva 
in coslruzione sul cantiere di Civitavecchia sei gal6e, 
come principio di quelle venti ehe papa Älessandro' 
aveva promesso mandare di sua parte nella guerra di 
Oriente. Ecco in prova un docuraenlo inedito e breve': 

* TKODORO AMAVDES, 0 AMIDESO , Le famiglie romane nobiii. 
Mss. autografo alla Bibl. Casanatense, segnalo E, IH, 11, n. ^75. 

PiEti LciiGi GALLETTI , Imcripiiones romancB inßmi <Bvi RomcB 
extantes, in-4, n60, It. class. x, n. *0. 

' UBERTL-S FODETTA, Clarontm Ligurum elogia, io-fol. Ro- 
ma, *577, et ap. BL^RMäS m Thesaur.. I, parte i, p. 8i3: Leoois ep. 

« Amborum virt^e olim lua litlora, Tybris, 
Intacta a Mauris lula fuere diu. 

Quin Hauros Turcasque trahts per fiumina victor. 
Dum properant forles in fera bella duces. 

Nmc Malinorum sercas tu grala nepotes, 
Roma mimor: deccrant hi nova scecla viri. » 

' ALEXANDRI PP. VI, Instrumentorum Camerm, lib  XV   p  S 
-BIBL. VATICAMA, cod. 8046. -SCREDE BünoiANE nel Museo di 
Propaganda in Roma : « Die Xljanuarii, MDL Cum sil quod SSmus. 
D. A. mandaveril solvi Domino Ludovico Moica, et Mulino de Mo- 

5   ndla prwfectis cuslodiw sp'agim romanw. seit maris romam, ducalos 
||   mille aun m auro de Camera pro incipknda fahricalione cerlarum 

^   tnremmmpro cla.se S. R. E. contra Turcas, proul per n,andalum 
•   Ä. D. .V. reg\s\.ralam  in Camem ÄpmtoUca.  libri Üioersorum. 
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•löOl.l 

€ Äddi luidici di gennajo mjlle Cinquecento e «no. 
Avendo il Sanlissimo padre e signor nostro comandalo 
ehe si pagliino miile ducati d'oro in oro di Camera al 
signor Lodovico del Mosca ed a Mutino di Monegüa, pre- 
fetti della guardia sulla spiaggia o marina romana, per 
melter mano alla coslruzione di aicune gälte da essere 
unite insieme coll' armata della santa romana Chiesa 
contro i Turchi, come si ritrae dalla cedola di nostro 
Signore, registrata nella cancelleria della Camera aposto- 
licaallibro inlitolato Dirersorum, foglio cennovantasei; 
cosi i predetLi Lodovico e Mutino persoiialmenle costi- 
tuiti innanzi alla Camera apostolica, spontaneamente ec, 
lianno promesso a noslro Signore, e alla delta Camera, 
ed a me Notajo ec, di spendere i medesimi ducati mllle 
bene e diligentemente neli' opera delle galee, e di darne 
buona ragione al bisogno ogrii volla ehe ne siano ri- 
chiesti; ed hanno giurato secondo la formola camerale, 
sotlo le pene consuete, di eseguire ciö ehe nella predetla 
cedola si contiene ee. Presenti nella delta Camera Pietro 
Ghloma, e Bernardo foriere di palazzo, insieme ai Cur- 
sor! per testimonl. Genesio di Fuligno.» 

III. — E per non tornare a salti sopra questa mate- 
ria delle costruzioni e degli armamenti, qui adesso dirö 

fol. 496; xcärco prwfaU Ludovicus et Mutmus personaUler constituti 
etc. in C. A. präsentes, sponle etc. promiserunt prwfato S. D. N. et 
dictw Camera;, ac mihi Notario etc. dictos ducatos mille exponerein 
dictam operam bene et diligenter, ac de H'is loliens quoliens opus fue- 
rit et requirentur, bünum et fidele computum reddere, et alia facere 
quw in dicio mandato conlinenlur, sub pcenis et in forma Camerwju- 
ravermi etc. rogantes etc. Pmsentibus in dtcta Camera Petro Coma 
et Bernardo.... S. D. N. Forerio et Cursoribus testibus. — Gen. FuU 
ginas. » 
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ehe per la diligenza del capitan Lodovico si ebbero pre- 
slamente ie sei galfee formte di tutio punlo nel porlo 
di Civitavecchia ^ e appresso furono comperate a vilis- 
simo prezzo per tredici mila ducati tuUe ie anigiierie 
clie il re Federigo, fuggendo dal Uegno, aveva raccolte 
in Ischia; a dire ciie valevano piü di cinquanta mila. I 
due Capitani se Ie tirarono a bordo presso la riva del- 
I'isola, e Ie condussero su pel Tevere alla ripa di Ro- 
ma, donde poscia Ie avviarono per Campodifiore a 
caslel Santangelo. Gli spettalori lungo il passaggjo no- 
verarono Irenlasci bombarde maggiori col seguito di 
ottanla carri; aicuni tratli da cavalli, altri da bufali: 
tiri a scempio, a coppia, a quattro, e a sei ».Duo carri 
pieni di scbioppetti per Ie barche; nove carri con circa 
quaranta bombardelie, messe a Ire, quattro e sei per 

• SuRCABDus, Diaria cwremonialia, edita ab ECCHABDO JOAN. 

^EOAG. Corpus hist. medii evi. in-fol. Lipsia , 1723. H, 2137 « Fue- 
runl proeo parata- sex galeae. « ITE«, ex mss. Casanat., XX HI 2 

ri r      T      """ yesperorum conäucta fuit de Ripa per cam^ 
pum Flor<^ ad caslrum Sancti Angeli arlilleria olim Federici reqis 

TJll '^"^''"""^ 'l'^^'^^ P^>- «""»^ eguum, .ua^äam per äuos 

ca^reuä T 7 "'' "''" ^^ ^'^ '^^"'''- ^" ^^'""^ ^' «»^«^-« 
iZ^nteUr        r ''"•'""• ''  ''''"" ""*'^^'^'^--  - -^"««"•''- 
Zr 'i^-^^oraut sex bombaräeW.. Successive i« aliis 

fueruutpulcherrma^ et fortis composilionis.  Se<,uebantur vedestrei 

^a P     T "'" '^"'" "''"•'^''' '^'" ^' ^«'^^"-^ """^"-- (?"- om'"a Papa, stans m Castro sancti Angeli, vidit cohduei. . 

"J 
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carro: dodici con ventiquattro bombarde ordinarie, al- 
IretlanLi carii per le dodici bombarde grosse; trentaselle 
carri con palie di ferro, tre con polvere; e cinque final- 
menle con nilro, verretloni, e pallelte mescolatameDle. 
Arliglieria bellissiina, di lavoro eccellente, e di gran 
forza, scortata da dueniila uomini d'ordinanza, oitre ai 
manipoli ehe andavano avanli, e tra carro e carro, e 
alla coda. 

Dunque al principio del Cinquecento si avevano 
purcare, e si stimavano ancora ad alto prezzo ie anti- 
clie bombarde e bombardelle; e queslo sia ricordo del- 

" l'iiHimo periodo: da qui innanzi avrcmo cannoni calibrati 
al peso della palla di ferro. Dunque i carri da trasporto 
sorpassavano del triplo il numero deile bocche da fuoco 
di grosso e di mediocre calibro: e quindi nel traino di 
guerra, anche al tempo di Carlo VIII, il numero dei carri 
doveva superare dtie o tre volte quelle delle artiglierie 
da fazione: tanlo ehe leggendo per quei lempi cencin- 
quanta carri, si ha a intendere una quaranlina di pezzi, 
col seguito di tre carri di rauoizioni per ciascuno, con 
qualcbe altro di rispetto. Valga il documento del Burcardo 
a confermare le avverteoze del maggiore Angelucci. 

Passando alle cose navaii, abbiamo qui gli schiop- 
pelti per le barche, ehe avevano a essere archibusi 
sulie forcelle, corti di canna e larghi di bocca; coiae 
tuitavia si metiono alle bände dei piröscafi o delle bar- 
che armate quelle minute armi da fuoco, ehe diciamo 
pelrieri a coda, o vero Iromboncini di marina. Final- 
menle le pallelte alia riüfusa, poste mescolatamenLe ne- 
gli Ultimi carri delle munizioni, fannomi pensare alla 
metraglia, di ehe ho dato il primo esempio nel- 
l'anno 1453'". Ripeto Metraglia, termine  lecnico, di 

" P. A. GüGLiKLMOTTi, StoHa della Marinapont, nelMedio evo 
LeMoDuier, ^87^, H, i85. 
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me uso e legitlimo Lra i noslri soldati, i quali la- 
sciano come slantio in aUro seüso le voci Scaglia, Car- 
toccio, e öimili. Le quali voci, tulloche niliUe cd ele- 
gami, üon esprimoQO jl concelto della voce Melraglia, 

'ofe qiiella quanlitä collettiva di pallelle, di ferro bal- 
tüta, di numero e peso determinalo, ehe si mettono 
insieniö nel pezzo per ballere il nemico con molii pro- 
MjJ aJ ogoi lii'o. La voce b regislrala dal Grassj, e dal 
Fank'ii; ed ha esempi del Colletla, del Giordani, e di 
piü aliri. II Guerrazzi*' lia voliito scrivere coll' i, Mitra- 

•)!'//; , ij a punto per questa mitra^ calcala infino agii oc- 
rhi, iion ha polulo vederne relimologla; ed ha iasciato 
ehe aliri la supponesse di origlne francese; laddove 
il Gassendi e lo Jal (francesi ambedue), ce la rimandano 
qua,t;icendoladerivare dal \almo Mtlere'*. Anzi meglio 

/per iii desinenza non latina, ma tuUa propria della lingua 
I aaliana, in aglia) possiamo noi riduria al verbo Metlere, 

come a dire Metteraglia; la quäl voce, al pari delle no- 
jjSj£^o Pedonaglia, Nuvolaglia, ed altrettali, espriraono 

cozzaglia di piü oggelli simili, messi insieme a for- 
un tutlo colleUivo: e Gosi Melraglia per una certa 

quarjiiit di projelti simili messi insieme, come se fos- 
sero iin projelLo solo. L' Angelucci ha pubblicato un 
docöineüio, dove e scrilto precisamenle Mettraglia'^. 
.Pjj^^'c questa sarü eiiraologia ragionevole, e voce ne- 

F.-D. GDEBRA2ZI, Viia di Andrea Dorio, in-8. Milanu, iSGi, 
• / carlocci pieni di palle pigliarono nome di ilitraglia, del 

qwUSi^nie V elimologia da noi s' ignora. » 
A. JAL, Glossaire polyglotte «aufigwe, in-i. Parigi, *848, 
'• " ^''raille. fr. s. f. {? De mittere, envoyer.) i> e p. <002: 
tnsons que Mitlere, envoyer, est le mot lalin dont on a fail Mi- 
• 

AsGELo AxGELucci, direttore (Jet Museo di artiglieria a To- 
Wocumenti inediti per U Sioria detle armi da fuoco italiane, 
"onno, i870, vol. I, p. 2ii. 
BLiEnoTii, Gaerra de' Pirati, — i. 2 
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cessaria per esprimere cosa diversa dalla Scaglia in Iri- ] 
tumi, dalle Ghiande allungate, dalle Pallette elementari, 
e dai Grappoli iropologici; e cosi per distinguere il con- 
tenente dal contenuto; ciofe i projetti dalle Geste, Lan- 
terne, Cufiie, Cartocci, Saccheiti, e Tonnelli ehe li con- , 
tenevano, secondo le espressioni spesso ricordate con 
lodevole proprietä anche dagli aotichl bombardieri. 

IV. — Con tanti armamenti, e con si larghe pro- 
messe dei principali sovrani della cristianitä, pareva ehe  ^ 
si sarebbero falte Iniprese segnalate in Oriente contro i 
Turchi nell' annt^ presente. Luigi XII, re di Francia e   ^ 
signore di Genova, aveva allestito grossa e bella armata   • 
di galeree di navi, sotto la condotta del conte Filippo 
di Gleves Ravenstein: ma costui senza inteodersine coi 
Veneziani, ne col Legate di Rodi, entralo nelC-Vrcipelago,   • 
fece soltanto le viste di mettersi in guerra contro la casa 
ottomana; assaltö Metcllino, dettebatteria senza profitto, 
e rese il bordo a ponenle, perdendo nel viaggio la nave 
ammiraglia, dove esso stesso navigava; e poco dopo un 
altro de'"suoi maggiorl vasceili, con quasi tutta la gente".   i 

Similmente 1'armata di Ferdinande, detto il Catto- j 
lico, re di Spagna, prese le vie di ievante sotto il go- 
vernodi Gonsalvo di Gordova, chiamalo il gran Gapi- j 
tano. Questi si uni co'Veneziani alla Gefatonia, dove 
r armata dl san Marco e le fanterie sbarcate in terra 
stringevano di assedio il castello principale dell'isola; 
e lä ostenlö le stesse apparenze, tiri di cannoni, scor- 
rerie di soldati, assalti di marinari. Se non ehe poco- 
si iratienne, e sempre sur un'äncora di leva, pronto] 

" AGOSTINO   GI173T1NIANI,   Anmli   di  Genova, in-fol    ^537, 
p.256, D. 

BoSTO JACOPO, Sloria della sacra religioneet Hluslrissima m\ 
lizia di San Giovanni Gerosolimilano, in-fol. Roma , -1594-160^, nJ 
543, c, 548, B. 
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salpare e a volgersi indietro, secondo le secreie 
fstruzioni della sua cortc. Perciö DOII mette conio COD- 

tutare quei pochi ehe, seguendo il Giovio, gli aUri- 
tuisGOoo fatli stupendi e specialmeüte una mina coUa 
klvere da bomLarda '% Piaggerie gioviali, di ehe non 
^nno motto i contemporanei, nb gli storiografi ufliciaii 
^ Yenezia e di Spagua 'l 

Filippo e Consalvo sotlo il vessillo della santa cro- 
liaEacoprivanobiechiimendimenti: non a danno dei 
rurchi, si dei Cristiani, dei pareati, degli amici, irama- 
lano insidie' . Essi maiieggiavano doppio Irattato: fin- 
•erela guerra coatro i Turchi, distendere nello Jonio- 
raodi forze, addormentare Federigo re di Napoli, co- 

llierio alla sprovvista, cacciarlo dal irono, e dividersi 
J Regoo. Älla Francia. Kapoii, Terra di Lavoro ed Ab- 
Ibruzzi; alla Spagua, Calabria e Puglia. Le due armate 
mvaii  nel momento coiivenuto, dettero denlro a soste- 
ncre g . es.rcili di terra, presero ogni eo.sa, cacciarono 
11 Re, fecero gazzarra. Ma poi, nata questione a chi dei 
due si doyesse la Capitanata, si azzuffarono tra loro 

|morno alla prcda: e dopo molti sconlri finalmente i 
^rancesi coila peggio furono al tullo cacciati dal Regno 

btnrn      '^' P-'' ''' '''"' ^'^^^^«"«^ P^o^'"^'^ di ^Pa^na. Quando riscontro nelle storie si fatte vergogne 
Jmposture, tradimenü e soperchierie, resto allibbito.' 

L l^l^^l^^i^"" iUustriun.virorum,in-toL Basilea. im, 

' v:co oXe!. t^ ^^"^^ '^ ^'»^«-' t-^o«^ ^a L0.0- 

.in 4. baragozza, JCJO, lib. IV, cap. xxv, p. ^94 

^' ^"'"" "*"'« confectum fueril, turpe est rtferro. » 
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Non dico di piü: stimo i miei lettori, e son certo della 
loro vinü nel patire e nel tacere,'*. Ne avrem bisogno, 
e andiamo innanzi. 

[Maggio tmi.] 

V. — Per questi lempi era in Roma gonfaloniere 
della Chiesa, e supremo governatore deile armi, Gesare 
Borgia; uomo giä lanto conosciuto, dm non fa di me- 
stieri spendere parole a rltrarre i lineamenti della sua 
laida e crudele natura '^ Congiunto a real principessa 
dei sangue di Francia, sostenuto dal suocero e dal pa- 
dre, investito del dncato di Romagna, sottomessa la 
plebe de'tirannelti sotto al giogo di maggior tirannia, 
agognava a crescere scmpre piü di potenza e di stau. 
Esso gittava le armi romane nel vortice incerto delle 
guerre intestine, donde non avevano a uscire se non col 
sacco di Roma.Insomma il Rorgia, solto certi pretesti, 
ehe a taii uomini non mancano mai, deiiberö di fare 
conquisle in Toscana; e di menarvi dall' allra parte H 
Capitano della marineria, secondo la forma del capilolo 

" SciPiosE AjiMiRATO, StoHe fioreniitie, in-fol. Firenze <641 
part. II, 261, E. ' 

" RA\SALDUS. Am. ecd. in indice: ., Cwsar Borgia flUtis no- 
thus Alex. V[..,. Signifer rom. Eccl.... Barharicam immanUalem 
exercet....ca'sishommum milUbits, fceminisque polluüs.... Thesau- 
rum ecclesiasikum expilat, etc. » 

BEMBüS Cardtnalis, S. R, E. cit., 2f6 ; « Borgim perfidia et 
crudelitas » 

MtRATORi, Ann., <S02 in princ.: « Si rivolse V iniqm Bor- 
gia ai Iraäimenti,... l' iniquissimo Gesare Borgia. » 

CATALäSI GIUSEPPE, Prefazioni criliche al Muratori, (ufii- 
oiale censore dell' ediziono romanaj in-8. Roma, n88, t. X, part. i, 
n. 5: « Del reslo quanto dice ii Muralori in queslo e nei aus ami se- 
guenti contro Cesare Borgia, tuUi glielo accordiamo. » Dunque im- 
possibiie lodarne i fautori. — V. app. nota 26. 
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aecimotjuinlo, intorno alla guardia del mare, giä da me 
|ei libri precedenti pubbiicato'^ L'impresa di Toscaua 
b non per vanto, ma per necessilä, devo inserire; per- 
aie nulla manctii a!Ia storia mia, e al tempo slesso si 

veda come aH'omljra di tristo padrone intristisce la ge- 
iierazione dei servi. 

G\ä pritna di movere, il Valentino aveva dato voce 
andie esso di apparecciiiarsi per terra e per mare con- 
tro 1 Turchi; e la buoaa gente di ogni paese tanto me- 
glio aggiiistavagli fede, qiiantomaggiormenle tulti desi- 
deiavano la stessa cosa. Se non ehe Cesare da Faenza, 
v,'ilica[o fAppennino alla uscita d'aprile con seüemila 
fanti ed otlocento uomini d' arme, scendcva in Toscana 
appiesso a certi fuoruscili fiorenlini, per opera dei quali 
speiava ehe avessero a nascere novitä nei paese, da ri- 
Yülgere poscia a suo profillo. Ma poiche.Luigi XII il 
qaale per I'acquisto di Milano e di Cenova tanla paVte 
2vcva nelle cose d'Itaiia, ebbe spiegala la protezione sua 
:^crso il popoiar reggimento di Firenze, e falto di- 
'Vieto al Valentino di molestarlo. costui per non dire di 
averci nmesso di ripuiazione passando di iä senzaniuno 
acqmslo, se ne andö a danni di Giacopo d'Äppiano si- 
gnore d. Piombino. Prestamente occupö Sughereto, Scar-' 
^'no, BaraLto, e le aitre terre delcontado: e quindi 
pose U campo sotto alla piazza principale, dove il Si- 
gnore si era ridotto col nervo delle .sue genti, risoluto 
•'0 oshnata difesa. 

SamtLl'.^ ^' ''*•; "' ^'^ • " ^'"""'''^ '*°''^''<' ö' tenere amicos 

^umque Status, gradus aut pnemi»efil!a! fuerint. » 
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Allora Cesare chiamö da CivitavetStiia la squadra 
del Mosca per bloccare Piombino dalla parte di mare, sl 
ehe ai difeiisori venisse meno ogni speranza di soccor- 
so". All'eniranle di giugoo Lodov>ti usci dal porlo di 
Civilavecchia con sei galere,tre briganlini, due galeoni, 
e duemila fanti di sbarco; i quali prima di luUo si ri- 
volsero all'Elba, isola di loolta importanza per le mi- 
niere e pei pörli; isola di rifugio nel nostro secolo 
a un imperalore spodeslato. Di colä cacciö i minisiri e 
le guardie dell'Appiano, pose presidio nelle terre, e 
pre.se il caslello e l' isola dcila Pianosa: indi slrinse piü 
da presso Piombino. Saviamenle il cclebre archiLeito Si- 
mone del Pollajolo agü otto di giugno scriveva di Fi- 
renzea Lorcnzo Slrozzi, pel quale murava il nolissimo 
palazzo, dicendo":«II Valeiilino con duemila e ito nel- 
l'Elba; molli dichono ehe fugge i Francesi, io per me 
credo ehe vada a pigliar 1'isola, consideralo ehe Piom- 
bino non puö aver soccorso se non dall' Elba.» SoUile 
e giusla riflessione, schizzala di volo in una lelteriua 
donde si pare quanto slesse bene a Simone il nomignolo 
del Cronaca. 

" RAYNALDrs , Am., 150(. n. 45, 20, 8<: . Ale:rander etiam, 
pr,cat,s dturlus comodis, in beltis itaiicis exercuit arma.... Plumbi- 
niim ad dtdilimem compuUt.... !,mnes de dam ponlificia in Oriente 
sp«.- dms naies fnojoris alvei notho filio ad appugnandum Plumb,- 
imm conceuce.» 

Buwo B05ACC0BSI, Diart, in-fol. VeDezia, 1668 - e Mss 
alla CorsiDKina di Roma, cod. 3*0, 321. ' 

Vedi Bppresso )a Lapida, nota 34. 

KKV ^''^'t"^' PoLLA.oLo, detto il C«osACA. Leitern tre medile, 
pubblicale da Jodoco del Badia, in-8. Firenze, 1869. 
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Ciu non pertanto il signor Giacopo con gr;m cuorc e 
n maggior bravura lennesi piü ehe due mesi a difen- 

[ere la lerra, e dall' altra parte i Borgiani a ballerla, e 
cavalier Lodovico sempre inaante col suo naviglio a 
orzarla. Nel quäl tempo 11 Valentino, senza mal scio- 
liere 1'assedio nfe per lerra ne per mare, segui con 
arlede'suoi l'esercilo franceseallaconquista di Napoli; 
sfogate in Capua quelle sue tanto conle crudeltä e li- 

idini, lornö coti Vitellozzo Vilelli e Giampaolo Baglioni a 
triügere maggiormente I' espugnazione. Allora l'Appiano 
lersuaso di non potersi piü lungamenle sostenere, e ab- 
andonato dai vicini, ehe avrebbero polulo ajularlo, 
cnsö fuggirsi celalamente verso la Francia per non ve- 
re a niun iraltalo con un uomo, cui la fama pubblica 
l'eTidenza dei falti davano taccia di solennissimo ira- 
tore ". 

[Seit. die. *oOi.] 

tscitonc ii Signore, la guarnigione si arrese al 
uca Valenlino; il quäle volse tutlo lo Studio a fornire 

nuovo stato d'armi sufficieDti tanto a difenderlo, 
uanlo ad accrescerlo, venendone 11 destro, con quai- 
le altro lembo di Toscana, specialmente dalla parte di 
'sa: ed in ollre fece ripararne le fortificazioni per 

RAPSAEL VoLATERRANL's, Commenl, Urban., in-tol. Basilea, 
1-30, p. 261. 

AsiiiiRATO cit., II, 264. 
FiLippo NEBLI, CommenL, in-fol. Auguata, <7SS8, üb. V. 

rinc. 

Gio. CAMBI, Stör, (pubbl. da Idelf. s. Luigi), 168. 
GficciAniiiM, Ifb. V, post. ioit. 
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opera (come si deve pensare) del suo architetto ordina- 
rio, Antonio (iiamberli d;i Sangalio''; e cerlamenle col- 
l'assistenza di Leonardo da Vinci", die in quei pas- 
saggio dl Toscana era divenulo suo familiäre, architetto, 
ed ingegnere niilitare. 

[n febbriijo i60%] 

VI. — M a ciö contento, per quielare i popoli e 
per mostrare grandiosilä e fermczza, volle menare colä 
papa Alessaiidro; dove io, costrelto dalla evidenza e no- 
lorietä del falto, devo seguirlo. Ma io questo terrommi 
da parle colla mia navicella a velc basse e piombinando 
del contiouo, per non urtare in veruno scoglio, secondo 
le miglioii carle marine, e il parere di eccellenti e ac- 
creditati piloti". 

Giovedidiciassette di febbrajo di buon mattino Ales- 

" VASARI, U nie, ecc. Le Monnier, VII, Sl8: - Antonio eon- 
trasu aermlü col Papa, ehe gli mise grandissimo amore... e fopera 
d> raUellü SafW Angeto gli die' credilo grande appresso il Papa e col 
duca VaUmtino suo ftgliuoio.... fincbc quei ponUfice vme, egli di con- 
Unuo atuse a fabbhcare. • 

» VASAR, cit.. Vil, 58, Commenlario: , Abbiamo'nel VöOi 
la patente del Valentino ehe mmina Leonardo da Vinci anhilelto e 
suo tngcgnero generaie. B 

.«A.     \"°''"''' ««'»«•'"« 'ioriche di Leonardo da  Vinci. Wilano, 

UiLASEST E Pisi , La scriUura degli arlisti in fotografia. Fi- 
renze, \m. - Di Leonardo: u Passando il duca Valenlino di To- 
»cano^pn- andare a Piombino.... ebbe a' suoi stipendi Leonardo. , 

BA^^ALfis. Ann. Ecdcs., ^502, n. 40: « Serviebat iwprimis 
AUxander Pont, ambitimi CtBSaris BorgimfüUsui, mogno aposloHca 
maiestatis dedecore. • -      »      r 

FERD.UGBKLLI. BZOVIO. CIACCOSIO, BOLLASDISTl. 

tiTiLTi CiriOLiCA, 48 marzo 4873, p. 7g6 732 
E qui le Dole 49, 24. ' 
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sandro usci di Roma a eavallo coJ Duca, e con quell'ac- 
compagnaniento maggiore ehe loro si conveniva: sei 
cardinali, Pallavicino, Orsino, Cosenza, Sanseverino, 
P' Ksle e Borgia; selte vescovi, gli oratori dei principi, 
il tesoriero, il secondo cirimoniere, sei canlori della 
cappella, e tutia la famiglia cosi del Papa come dei car- 
dinali, e di quegli altri signori. cencinquanta persone. 
La priraa notte si posarono a Palo nel castello di casa 
Orsina. Dopo il desinare del di seguente, lutli di nuovo 
a eavallo per la via Aurelia, e la sera in Civilavecchia; 
dove Älessandro e il Duca ailoggiarono nelia Rocca, e 
gli aitri qua e lä per le case della terra. 

[^9febbra]"o 4602.) 

Nel porto sorgeva pavesata a festa ia squadra na- 
vaie per scortare i viaggiatori e per iraghettarii all' Elba 
ed a Piombino: sei galee nuove, altretlanli Icgni minori, 
e due galeoni di alto bordo colle masserizie. e co' caval- 
1'- Aila lesta il eapilan Lodovico del Mosca, e sottesso 
geniiluomini e cavalieri di paraggio, c gran rinforzo di 
fantene borgiane". Per supplimenlo alle ciurme, ed a 
rinforzo del palamenlo.non avendo schiavi maoraellani, 
'I Valentino aveva fatto nietiere al remo quasi tulti i 
carceraü di Roma, e una grossa brigala di oziosi e 
ai vagabondi tolti alle strade e alle bettele della eitlä; 
a> ehe  venne biasimo anehe al Mosca. II sabato se- 

" BL-RCARDüS cit., ap. ECCH.^RDVM, II, 2137; « Sanctissimus 
uommus mster exivH Urbem. iturus Cerveterem. Coi-netum et per 
mare Plombinum. Eranl paratw pro eo sex galecB, pro qmrum usu 
m-H, fiterant quasi omncs carcerali Urbis.... et mulli capli per pla- 
leas et labenias.... prout fieri poiuil. n 

A»iii,n,To cit., 265: „ U Papa arrivato a Piombino avenlisd 
«' ebrojo con Ire galere, Ire fusle, tre briganimi, due galeoni. e m 
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«uenle suH'ora dt vespro le galfee sülavano in parala 
verso la lossa di Cornelo, e la corte cavalcava alla volla 
della slfssa cill;), dove giuguevano la sera per riposare 
noi palazzo del fu cardinale Giovanni Vuellesclii. Queslo 
iiisigiie capolavoro di archilettura, murato nella prima 
meiä del quallrocento, esisle ancora: e quanlunque non 
mai coiidotlo a corapimento, fa di so nobilissiüia moslra 
per ricca magiilticeiiza e squisila teggiadria. Chiunque 
sente il hello dell'arte üon puö essere ehe DOQ IO ri- 
guardl scmpre con maggiore ammirazione e dilelto. 
Bellissima la fronte priiicipale, grandiosa la corle e jl 
portico intenio, ricca la decorazione deile üneslre e 
delle cornicr, graziosi e delicati i fregi scolpili di rilievo 
sul traverlino. Monumenlo imporlanle per la sloria delle 
arli, non coiiosciulo quanlo si merita, perchis fuor di 
maoo in piccola citli. 11 capilano Sacdii ne'suoi Kicordi 
delermina l'epoca del lavoro nel li39, lace il oome 
deirarchilelto", nö ho poluto saperne di piü da que- 
gli egrcgi collivatori delle memorie patrie ehe sono 
moosignor Domenico Sensi, e coute Pietro Falzacappa. 

Divi&ava Alessandro parlirsi di Corneto la sera 
della domenica, dirigendosi a Castro, cillä vescovile 
poscia disirulta, e voleva alla spiaggia di ilontallo im- 
l<arcarsi verso Piombtno. Ne fa fede la tellera seguen- 
tö ": « Ai Toscanesi, salute ec. Essendoci noi partili di 

" CROXAC» I STATtTi DI VirnM. In i Documeoli pabUi- 
caü dalU SocteU di Storia PitrU per Toac«Ba. Umbria e Uarcbe, 
to-4. Flrenw. l»7t. p. 471. Ri^di dtl cjp. Pn» fi,»» Pioio SAC- 

CBi gioaiorc: « iiii. la titi n COTMIO/IM) ad OUO S /einiroIM 1439 
rfo« ftr eommmtane di IIM Stgnarta rttvrmdühma di mo «HO »• 
fMVpsIrterai ti<o. roMaacki ftä fitur« tlpaioiwfiw mConeto.... 
tUMi fmimmttai ehe io mt «6M porticolar etwa. * 

*• ALKIJSDEKPP. VI,riucnM«uib«t, DalumCoraelidieXlX 
febraini UDII, poot. an. x , pubblicaU ocir origtule laüno da Se- 
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•Aoma a finc di pigliare aicun conforto per sollievo dello 
mpifuo afTalicalo, e volendo vUitare la ciUa di Piom- 

bino, ci troviamo quesla sera ia üortiPlo, e passeremo 
il pro<;5irao lunedi per la nostra ciltä di Castro. Ma per- 
clifc sentiamo dire ehe cola paüscono careslia di biade, 
e ehe al contrario la cillä voslra ne abbonda, noi per 
tenore dcllc presenli, e per quanlo aveie cara la nostra 
grazia. ed evitar volete la noslra Indignazione, vi im- 
poDiamo ehe dobbiate con ogni cura e solleciludine 
mandare alla suddetla eitUi dl Castro orzo e lieno 
quanto si pu6; e similmeDlc panc e ogni altra maniera 
di Tettovaglia, laiito ehe per le ore atitimeridiane del 
predelto giorno di lunedi lutto sia in punlo nella slessa 
eill^. Cosl voi sarete per fare a noi cosa grala, altri- 
meote grandissimo dispiacere. Di Cornelo, l'J fel>- 
brajo 1502, del nostro poDliiicalo anno decimo. > 

V fcbbrsjn (B02.] 

Le provvigioni di Toscaneila saranno servile sola* 
niCDte al cardinal di Cosenza, ai ceriinonieri, ed a poehi 
3'tri, mandati avanti 1* islesso giorno per la via di lerra 
a preparare splendido ricevimenlo nel punlo di arriTo; 
eilt (Ulla la corte, dopo il vespro della domenica venti 
di fcbbrajo, enlrarono nelle galce alla spiaggia di Corneto, 
e U maltiria seguenie al locco del mez/odi, sparando a 
festa le niaggiori bombarde, con gran gazzarra di ironihe 
e di lamburi, disccsero alla riva di Plombioo**. Peusaie 

'^MliaBo Campiniri. TIU«II>M e i tmri tloinimeuti, tn-4. Monlefla- 
•«»«. tip. cW SpmrnÄrio, 1J«6. t. II. p. «80. öoc. «5. 

** UABIüO S«^^^f). T>ü^t rnK^umi.ints. alls Uarciana, IV, Sl: 
* -^ Aoty da R'\nn rSe Ü Pay^ e amihtoper mure a Ptnmbino acqui- 
"»to j>«rnu) figltvolo.... In Roma äktpomo^me$la foue tmafiiffape^ 



himtnarie, giuochi, saoni, e danze menale dalle genli 
üi qufl luogo; e peosale liberalilä, grazie, e doni, ri- 
cevuti. 

1*5 febbrBJo 4808.J 

VII. — lo seguo il Mosca, ehe a'venlicinque di 
buon mattino si riinette alta veia, e trasporla Alessan- 
dro, Cesare, e la corte all'BIba, disUnle circa dieci 
miglia da Piombino ". Dopo un'ora, traversalo il ca- 
naie co' veoli di Levanlescirocco a mezza nave, eptra 
nel sicurissimo seiio di Porloferrajo, donde i v'iaggia 
lori passano quel giorno e il segueiUe in feste e in vi- 
sile, alle borg;ite e ai luoghi vicini, specialmente allo 
inesausle miniere del ferro. La sera del sabato ventisci 
lornano lulti a Piombino, e flnalraente il marledi primo 
di marzo prendono congedo per lornarsene a Roma. 
AIes>andro coi sei cardinali. i prelaii e la famiglia sulla 
Capilaoa; Cesare per sua maggior coraodilä sulla Pa- 
drona, e gli aliri si allogaoo sui ditersi legni, ira la 
consuela gazzana digli spari e dei suoni, pensandosi a 
grao dilelto navigare. 

[l-6mtrxä ISOlJ 

Ma il niese di marzo. ehe lutli sappiamo stravagaoie 
piü d'ogni altro nell" anno, eolrava proprio di quel 

•0« o^pftoe it le di Franäa, dubiUmdo euert iepoito dal »- 

StatsTiiNo BiAüCA DB'TKLLni, Diario romdmo datlirioi 
IM:. MS».-COD. VATIC. «388.-COD, CAPIIOI. cred XIV 7 _ 
Cüo   B»w«. XXVin. n, D. <l03.-B«Tt Krittuf». Uiium 
uwdila, aoiitlp di Kunu, c ceilezza di date. 
^*_" *^»^""" dt,: . O* vigwma qumi» /-«trvorr., ftrimKxta 

tti .WULJ« Elba mbi wwM »«M ubatmmadd>^K. «o tfie jm 
rediit Plr—*^  
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giorno a coDfonüerc le vane speranze: e lo Scirocco 
regnanie nel Tirreno, ehe si era infino a 11 lenulo nia- 
neggevoie, cresceva furioso. e pÜi die niai contrario 
al rilorDO. Gran venlo, grosso niare, dirotta pioggia; 
cielo souro, orizzonlc rislrctto e vcrgalo per ogiii 
parlc dai fili spessi ed obbliqui dell'acqua a venlo. In 
somma letra prospctliva, adombrala dal fosco colore 
ehe pigliano le vele semprc clie siano bagnale. Archeg- 
giarano e prueggiavaop di piccole bordalc: ma ccrli 
ormai di non avanzare fiel viaggio, e risoluti di non 
Tolcr tornarc indictro a Piorobino, gitlavansi steutata- 
menle nei ridossi deserli di quelle inaremme: prima 
nel golfo della Follonica, poi alla cala del Forno, dove 
passavano Ire giorni senza riposo e senza conforlo. In- 
lanlo le provvigioni, ehe non erano Talle per sopperire 
a lungo, cominciavano a iiiancarc; n6 si poleva Tar cu- 
cina. Di die gmagati i corligiani, e conquisi dallo spa- 
Teoto, dal disagio e dal digiuno, cadevano ammalaü; e 
quaicuno in coBipendio ne raoriva. Tutli sofTrivano, e 
piü d'ogni allro il Mosca, non essendoci persona ehe 
da lui non volesse quatcosa d' impo&sibile; ed cgii di 
DOtte e di giorno. all'acqua e al venlo, in mezzo a 
tulli in faccenda. Finalmenle senza dir verbo, faceva 
risolutamente salpare i ferri, e con (utto lo .sforzo dei 
remi, e qoalche scossa di vela nel momento oppor- 
tuno, piglia^a rifugio a Sanloslerano sulla bocca dcllo 
slagno d' Orbetello ta sera' del cinquc; menandosi ap- 
prcsso la brigala lanlo arvilita, ehe niuno si ardi loc- 
care tromba o tamboro, nb dar voce, tiS ammettere vi- 
sila 0 invito dci lerrazzaoi, per DOD lasciarsi'vedere 
in quello slalo. 

tl dl seguente cedeva alquanlo ta furia del venlo, 
ma non del mare: cd Alessandro, smanioso di Icvarsi 
at piü presto da laolo iravaglio, ordinava la parienza. 
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e cresMva lo schianto. Imperciocchü doppiato I' Argen- 
taro, e venuli aH'altura di Cornelo, non potevano acco- 
slarsi a terra: anzi per quanto incalzassero üi remo, di 
vela, e di raanovra, e vie piii facessero di spingere i 
legni a riva; di taalo 11 mare fliittuante ricacciavali in- 
dietro ". Fenomeno non raro, nk ignolo ai marin! e agli 
idraulici, diverso dal lorraentoso sussuUo dei colpi ri- 
vcrberati dalle risacche; e propriamente cliiaraalo De- 
Musso: il quale si prodace in corle condizioni di lido, 
quando il mare gonllo, sollevalo sulIe baltigie, e incal- 
zato continuamenie dai (lutli segueiili sotto un angolo 
dl obliquilä (come nei caso noslro dalla furia sinislra 
dello Scirocco), perduto I*equilibriö e Toscillazlone, 
ricade ruggenüo dal lato di minor resislenza; e indi in 
poi piglia nalura di corrente straordinaria, ehe mena i 
gafleggianli nella sua direzione con violeiiza proporzio- 
nalö atla massa e velociiä del dellusso raedesirao. En- 
irati adunque i nosiri legni nella zona della delta cor- 
ronle, dopo tunghi ed inuiili sforzi delle raisere ciurme, 
vedendosi sempre piii andar lungi in deriva, presero il 
partilo di rendere il bordo, e di poggiare per rifugio a 
l'ortorcole. Nel quäl tragltto corsero come perduti, im- 
tiarcanüo da poppa. e talvolta anche da prua, lanto ma- 

" Bo»CA»oc*. Mss. CasiMt. dL. XX. III. t: « Attmo Ckristi 
vm.feria qptarta. die prima marhi uifite Mohattm.... Vofmfnmt 

ilium et ntpervmil tempmi roatrarfwi. tive lempeitas ingens, ex 
•"> mm pelwerwu »ecmt lutigart. ««qw votmeruitt redire plumbi- 
.>•.... INt qiümlag^Mpeneqinaa rtmt iter tttmm venus Carmetwm, 

a.( njus rxmtftelum appUcitenmt. Duz majus perir^mm limem$ de- 
irndit de galea od bartm^tttm. e qiia cmil tu lemm. Papa vero cum 
«aiM m» Mm petwt attpnere portum. ex qmo omneM OMMMU hime 
ri i»ie im galta ntml proatrali. lolo Papa dewtpUt, tf^i w tede na im 
P"!*' (••*''"• <*' tmtrtfidt aedem pntpexit ommia: et fum mare ver- 
no gaham fariUer irraertt. Papa iittbat Jaut, et $igno Cructs H ri- 
tßaUit ... Srmtar pnpter naris *t renli twrhatictKm mec eibmm met 
ignem fttne potse te f^x-«,u«/ ..  /« f*ri rntit wp9rtum Henmlit.w 



le, ehe non fu passeggiero aicuno ehe non si lenesso 
spaccialo. Solo il Valentino, prima di virare, saltarnJo 
sopra un grosso paliscliermo con qualtordici robusti re- 
malori, riusci ad afferrare la spiaggia: c solo AJessan- 
dro tornaridosi addietro manleune l'aria inlrepida, se- 
duto in un scggiolone di scartaUo, e segnaiidosi in 
fronte ad ogni colpo di mare. 

A bcllo Studio ho scritto Derlva, parlando qui 
avanli dei nostri baslimenti, menali a ritroso dalla cor- 
reiite de! raare: e quando mi accaderä allrimenli aicun 
Irasporlo violento per causa di venlo lalerale, dirö 
Scarroccio. Vocaboli diversi di cose difTcreuti: ambeduc 
lecnici, nostrani, e necessarl; ehe non si vogiiono nfe 
coDfoüdere per sinonimi, n6 rifiutare per foreslieri, 
come laluno ha lenlato. La Ürusca registra al mascolino 
i[ Derivo, esprimenle  il  Derivare intransilivo, cio6 
I Andargiü come il rivo, il Discendere, il Deviare: perd 
* marinari chiamano eon proprielä di lingua Derira, 
quella Anomalia di irasporlo oltr< o fuori del rombo 
assegnato ehe solTre nella navigazione un bastimenlo 
menalo dalla correnle dcl mare. L'etimologia sprizza 
evidente dal Rivo, perchfe Ic correntl marine vanno 
«ome i fiumi; c rerieUo si pare quel desso, lu ambcdue 
' casi, di spingere in glü, di ritardare in su, c di vol- 
gere da lalo i gallcggianii.o inerii o semoventi, sccondo 
h risullante delle diverse forzc e dirczioni. II fenomeno 
presBo alle ripe e visibile pel rilievo dei punti ferrai: nia 
»oalto mare, il (lullo, la scia, il baslimenlo, e tuUo va 
dalla slessa parie; e non paoi addartene coi sensi, ma 
devi seguirc l'invisibile carro di NeUuno con risulla- 
menti proporzionali aila direzione e velocitä della cor- 
renle e della roiia, sommaie, sollralie o  composte, 
*econdo rangoio. Oui approdano gli studi dcl Maury in 
America, del Ciakli in Italia, e di aliri macstri a garä in 
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ogni parte. Onde cresce a maggior imporlanza l' inten- 
diinenlo di questa voce, alla quäle mi ha condotio ia 
slessa corrente die respiose i reiluci dal lido üi Tar- 
quioia, c ricacciolli a Portercole. 

Vi giunsero Ia sera dello stesso giorno sei di mar- 
zo: e non vedendo segno Yicino di miglior forluna, vot- 
sero le spalle al mare. Tutti quelli ehe scntivansi in 
forza di cavalcarc seguirono Alessandro per te mede- 
sime strade, donde eiano venuli: grioformi in gran 
nuajero reslarono iiegli alberghi lungo ia via, e i viag- 
giatori seoza le consuele accoglienze rieniraroGo in 
Roma agii undici del mese". Navigazionc cerlamente 
slraordinaria, ehe delte da dire alla genlc: e non pochi 
&i fecero lecilo di salire lino ai superni consigli, pensando 
e scrivendo ehe in quel modo si fosse voluia ricordare 
Ia caducitä delle cosc mouüane a chiunque dimeiitieata 
l'avesse. 

[19 mino 1S01] 

VIII. — Per conseguenza abbiarao ora a compian* 
gere Ia immalura morle üi quegli ehe piü d'ogui attro 
era staio me.<;so a lortura. II capilano del Mosca, rimeoaia 
Ia squadra in Civitavecchia, se ne venne a Roma, e ai 
vciitinoTe dell'islesso mesc sull'ora di Icrza morissi 
oella ancor fresca eiä di anoi irenlasei, mesi dieci e 
giorni cinque. Dno scrittore coolemporaneo ci ricorda 

" BiKCiiDi-s eil.: * Feria i«fa d,e wt.ic:tma maru, MÜH. 
SSMIU mlnvit palalimm ttnm mm famiUi, demptu übt ^tii ptic- 
rwiper vtam ... mfirmi mamaenmt per viam.... Nemo nmt obviam 
eis. • 

UiBiiaKi, Jm., 1802. 
RiTxiLPrt, Jim. Efxt., UDll 
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rultimasuacomparsa, diccfido**: * Lodovicodel Mosca, 
cavalJero roniano, e capilano dellc gal^e di Noslro Si- 
gnore, il quäle aveva jeri sull* ora di lerza lerminato Jl 
corso di sua vjia, fu porlalo oggi in chiesa, vesiilo di 
Ulla sopravveste nuova di broccalo sopra un farsetlo di 
velluio violetto tuilo di nuovo; utia bclla spada sul 
petto, sproni d'oro alle calcagna, e quattro anelli gem- 
mali nelte dila. Innanzi alla bara scssanla doppieri di 
cera bianca, e appresso molli ainici c compagni d'arme 
in gramaglie. Passö il convoglio dalla sua casa, cho k 
presso a! chiassetlo deila parrocchia di sanlo Stefano in 
I'iscinuia, girando pel rione flno a Campodiliore, indi alle 
case de'Capodiferro, e appresso per la Regula enlrö nella 
parrocchiale, dove il niorto fu seppellito col farsetlo, 
la sopravvesle, ia spada, gli speruni, ed uno anello nel 
dilo, lolline gli altri trc. Ebbe accompagnamenlo onorc- 
^ole piü ehe aicun aliro signorc da molli anni a questa 
parle. Egii aveva fatio testamcnlo il giorno avanti, alla 
prcsenzadei suoi genilori. Tra l'allrecoseordinando di 
euere sotlerralo colle veslimenla e distintivi predetti, 
e a lume di sessanla doppieri. Rogato l'atto, chiamö il 
mcrcante presso al lello, c feccgii lagliarc quattro canne 
di velluio violetlo pel suo vestire; ed una canna di broc- 
calo d'oro per la sopravvesle, da esser me&sa col suo 
corpo nella sepotlura. I'er menioria dei posleri I geni- 
lori vi posero una pielra colla iscrizione ehe cosl ripro- 
duco, come st legge nel Galteiti, e nell'aulografo piii 
*ntico di Teodoro Amaydeii imorno alle nohili fami* 
E'ic roniane, gelosameule conservalo oella nostra Gasa-. 
ßalense": 

** BnCHAibos ciL, Sab. die 30 nurtli 1901. 
SiMSTiAxoB«Aw;AMiTKLLiiii,D*arioroaMUDdatf(iR»o1497 

•^ *W7, dUlo sopn. 
" TtoDoto AMIYOBI, TolBamieole L'AMIDBSO, Le famigln: 

5* 
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( A Lodovico del Mosca, cavaliere roniano, capi- 
lano della navale armata pooiilicia, ehe dopo onorati 
servigi nella qucslura deU'erario puhblico e nel dica- 
stero dclla penilenzieria aposlolica, moslrando a chiare 
prove il pristino vigore del sangue romano, io quei du- 
rissimi tenipi ehe lull' iiitorno per lerra e per roare 
fremcvano 1' armi, da Alessandro seslo ponleiice mas- 
stmo nominalo eomandanle supremo della marina, espa- 
gnalo Piombino, soltomcssa t'Elba, condotto io quei 
luoghi l'isiesso Ponlefice, nel fiore delle speranze sue 
e di ogni altro, c specialmente del Popolo romano, op- 
presso dall' avvcrsllä morissi li veiilinove di marzo 
dell'anno dl salule ihOi. VIsse anni trentasei, mesi die- 
ci, giorni cinque. t^vangelisla e Francesca genitori in* 
felicissimi al liglio dolcissimo e benemerilo posero. > 

romoiif nobiJi, fo-rol. parvo. tnss. autognfo alla Caunatenae, B, 

III, U. — N. 175, Famtglia Moica o de* Maroni. 

pKTRt's  ALOYSIIS   TiALLitTTi,   InscTtpHones  Romanm infimi 

•ivi Aoniff exlamtet, In-i. Hoina. 1760, class. X, n. 10: 

D  . O . H . 

LL'DOTICO  . acSCX . «OCITI . lOMASO 

rOüTIPKtX . CLAUIS . Mf PKCTO 

QQI . Cni . A . LIITiaiS . HKMTKÜTUIU .  AfOST. 

Ol'«~'^TCI«0 . aOM . .KKtRIl  . tGlISUM . OPtaiM . tOTCt . 5AViurr 

TtGOHKMO . P«ISTI?irM . ROM . 9ADCn5IS . Pa^flPlIHT 

k% . ALEX . Tl . p . a . t>ri» . ILllS . TRUPOuns 

cm . 0M5IA . LATS . MARI . TBRRAQ .  ARIIS  , FRMtBtRT 

NARt . Oaüt . Ql'AQtR . P05IiriCtA . OITIO. PATRRKT . fRilPCMITCa 

i-v'rlLl^O.ILTiQ.QCO.lT . rOÜTIFIOM • IPSl'« . VIXRRAT . IXPCCHATI« 

\c . MAimi . spi . oii<<irii. rtf stRTiM . ropüu . BOM. 

AC . RRRr« . &DPARATC . rLORIRRT 

ApTiRw . iKTiRCBrrrs 

Dlllt . Ano . (ALIT . MDII . DIB . SIIX . 1H»»t» . BARTH 

TISIT . AXH . IXXTI . »tu» . I . D . V 

EVlMBLIStA . BT . FBAUCiaCA . »rtKUCISBUII 

FILIO . DtlCIBSIBO. AC . BBXBIIRR . 

rOM . 



La Dieslizia, compagna indivisibilc di qualunque di- 
parlita, rai lorna ora piü acerba nel dire restremo valo 
al primo Capilano venutomi innanzi nel primo libro. 
K, poich6 allrimcnti rioii potrei crescergli onoranza, loi 
sarä concesso dcdicare at suo nome la continuazione del 
libro medesimo, seiiza matarne il lilolo. Taiilo piü ehe 
le imprese migliori .seguono nel corso deli' islesso anno 
per Opera dei compagni, dei navigli e degli ufTiciali 
addestrati da luj. 

[April« 4501] 

IX. — Squiila dunque un'altra volla sulle marine 
del Te?ere la tromba di giusta guerra conlro Turchi e 
pirati: ed io lä rai volgo, dove i cavalieri di Rodi e i Ve- 
neziani giä coinbaltono contro il nemico comuiie, aspcl- 
^ndo alle armi loro incremento di riputazione e di 
conforlo dalle armi di Roma. r*apa Alessandro, memore 
delle promesse, Inliraa la partenza alle sei galere tornate 
dair Elba col capilano Lorenzo Mulini, ue spedisce al- 
Ire due venutc di Ancona col capilano Cintio ßenincasa; 
^ pel comptmenlo di maggior nuraero raanda a Veoezia 
quello slesso AngcIo Leonini» vescovo di TITOü, ehe 
(IsUa prima gioveniü crasi mosiraio desiro e valenie in 
»mili maoeggi, come altrovesi k detio "*. In somma tre- 
<l>ci gaterc, aicuni briganlini, dumila Cinquecento Tanli 
dclle bände borgiaue, e per commissario slraordinarto 
GiacopodaPesaro,TescoTorafeDse, inflaoa taniochenon 
ne desse il comando al cardinale graramacstro di Rodi '^. 

" l'&BELLrs, llalta Ktcra   inter T\bvlin.. I, 13<2. 
P. A. G., Uvtma dei Medio evo. II, 397. 403. 

" MAIIXO SAnriM, ^iuniore, Dtart,ms». •Ila Ifarcfsiu. t IV, 
P fn. 88: • Apnle <502. £1 Papa vuoU armar qmtordki gälte.... 
f-.^ mo(« kover m campagna ollocento momini it armt.... t«oI« OT' 

^cpiartgafu, cimtpie i« Fennia. r aUrf m Ameona. • 
BjiT«ii-ncs, AttH., IIHtt, n. SO: • Ptmftfkia claitig.... Jatobo 



La corte di Roma, lenace dolle anliche cosluman- 
ze, rilorna all'anlico: e dopo la morle di un capilano 
laicale sostiluiscc due ecclesiaslici. L'n vescovo per 
commissario, e un cardiiiale per comaiidanle; come si 
usava nel Medio &vo, massime nelle imprese contro 
infedeli. Kra l'uso del tempo, non solamenle in Roma, 
ma in ogni altra partc d' Europa: e cesserä la maraviglia 
chi sappia come in Francia inflno ai lempi di Luigi XIV 
v'avea vescovi e cardinali per capilani di vascelli e di 
galöe c di armaic navali, largamenle ricordali sopra 
auteniici documenli dello sloriografo piü receote della 
marina fraocese ". 

II vescovo Giacopo da Pesaro di gran nascila Ira i 
Veneiiani, e di non minore espericnza nelle cose del 
mare, frcsco di elä, di beiraspcUo c prode, a chi ne 
cerca si niostra lullavia quasi vivo per mano di Tiziano 
rilrallo in una lavola di allare nclla chieäa dei Frari a 
Yenezia. genudesso innanzi a san Pielro, e da lui llsa- 
mente riguardalo con occhio affeltuoso in grazia dei 
servigi resi aila causa del cristianesimo": si mostra ai- 
iresl scolpito in bianco niarnio ncl mau&olöo della Ta- 
miglia con una senlcnziosa iscrizione ehe lo ricorda 
Tiäsalo per anni oiianluno, come si dice di Platooe: 
epiKapo pofhfnit prafecin. treidtrim tamlum mavmm {enm pytali 
j^ltamt^eresrntfolUcitia per apotloUcoiliiterat) Vernein unnjimxU.* 

Bosiocil., 11, 559. ft:U3. E; Ul, ult, 
• A J*i.. Abraham Duqueatf tt ia marine de im tempt. Pi- 

r1(i,la-8. tieti.neorr V\oa,\, 6*: t Pow Commander ttsarrn^ äu, 
Kof... Gabriel de BMWMM * Rivmnmt. tefpuAude Samten.... * 
p. 61: • M. Bemry tf'EanNMeaK dm Somdia vckevi-iue de Bordtants. 
fo^ cammamdtr Tarmit unilf. • p. 401: • I« (ordimal de IJ Valletle, 
hm $eU»t. mttt bim trrvi ä la directiOK du eorpi d'armt'e. • p. 129: 
• (Min 4meale.... dmt U cardimal ^it capttaime. > p- SSI: < Mom- 
j •jriiifr dt So^dU anim^pt« dt Bordeaux a HM et^iu^e, tt va 

** VuAU, edii. U MooDier, Xlll. 16: > fisioM.... MlUt tkk» 
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: piü anclie al noälro proposilo si moslra negli aanali 
icclesiaslici pe! diploma di papa Alessamiro, ehe qui 
raduco nel nostro volgare dal leslo latiiio pubblicato 

iiell'Opera del Rainaldo *°: < AI venerabilo fralello, 
Diacopo vescovo di I'afo, nuncio e commissario no- 
stro, salule ec. Alessandro papa sesto cc. — Avcndo 
noi per üiresa della crisiianilä deliberalo di luandarß 
la nostraarraala navale coiitro i Turcbi oppressori e ne- 
micl del nome crisliano, ci bisogna un preftUo ehe ne 
prcuJa il carico, e la cooduca al dilello ligUuoIo noslro 
Pieiro di sant'Adriane, diacooo cardinale e grammae- 
stro deH'ospedaie di san Giovanni gerosolimitano; per- 
sonaggio giä sopra quesU guerra, per consiglio dei vc- 
nerabüi fralelli nostri, Cardinaii di santa romana Üiiesa, 
eletlo e cosiituilo Legato nostro e della Scde apostolica 
coirauiorilä di governare e provvcdere alla delta ar- 
fflata. Or dunque, speraiido bene di le e della lua pru- 

•*" frali Uinori.,.. ath cappella di queili ca da' Petari, ff e in um 
'iwta ta Madonna eol flgliuoto i» braccio. un tan Piero ewitan Gior- 
S"». fi attonut i padromi giiocchioni ntratli di nalurais; infra i 
V«'< i H Vfiiovo di Baffo ed H fraUUo, tomoH altora dalli vittoria 
f ^ tbbe detlo vtKoco eoniro i Tvrehi. > 

A. EiTMiüCBLi Cicor,«A, Le itcriiitmivenniane, in-4. <830, 
»I.t69: 

JlCOIl'9 • PltACIIDS 

FApai . srucorrs 
(H"l  - TlBCli .   lILtO . »flMi:«  . PACK . VISCKI»! 

*1 . XUILI . IXIIB . VK»ETOS . AD . SOVILIOUM . IKT« . AS6BL'. 

FAVILIAM . PKLATi;» 

N.>MLISStlAK .   IK . ILt* . tu . C0»0»*1I 

JlklO  . JLDICE . REDDEXTK 

BIC . iX^ii • eiMCTAT 

ViXir . ASSM . PLAT«51C1H 

OlllT . II .  lAL - AMItli 
VDSLVtl 

H.tWLOi*. Aim. Sc^t.. 1501, n. I!». 
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(lenzd, destrczza e prontituilme nell'eseguire fedelinente 
gli ordini noslri, ti abbiamo nominato Duncio e com- 
luLssorio della armata luedesiuia al tme di reggerla, e 
di conJurla all'istesso cardiuale Legato e di rassegnar- 
gliela da parle nostra, e di seguirlo nelle spedizioni ehe 
vorrä fare. InUnto tu avrai facollä di comandare, di 
meliere c logliere gli ufficiali, di punire i delioquenli, e 
di Tirc ogni ailra cosa necessaria ed opporluna a) predellu 
tinc, secondo ehe richiede 1'onor noslro e della saaM 
Sedc, e insiemc il buou govcnio e condotla della stessa 
armata. Laonde per autorilä aposlolica, a teoore delle 
prcsenli li rjcciamo, iiuminiamo, e deputiamo nuocio e 
commissario per eseguire i giä üedi ordioamenil, ec. 
Dato a Uoina, presso san Pietro, addi venti d'aprili' 
deiraono löOi, dcl no:$tro pontiücato aaco decimo. • 

[Loglio (50«.) 

Prese le lelicre, Giacopo navigö dililato all'isola 
del Ccrigo, dove crano ad aspetlarlo ciiiquanta gaiäe di 
Veuezia sotto Benedello da Pesaro suo fratello; piii Ire 
galere di Rodi, comandate dal cavalier di Scalengtie; c 
quatlro di Fraiicia cot capilano Pregeant de Bidou\. ca- 
valiere gerosoiimilano, chiamalo dai noslri Piergianni, 
uoroo a&sai oolo oella sloria del suo paese, per essere 
staio dei primi a rilevare coIä Ic arti marinaresche *'. 
Piergianni voleva in brevc lornarsene a ponenle, i 
Gerosolimilani doverano proseguire verso Rodi, e i Ve- 
Dcli, gii padroni del marc per aveme caccialo il oe- 
mico, divisavano congiungersi coll'armaUi di Roma per 

" AusLH Gnsocft», HUtoirt g4itMo3iqiu dt Fnmn. io-fol. 
Pjrp, )7i6-33, V|l,9W. 

LEOS GtEHiü, Bislo&t meaUimt de Frmct. io-S. Pa- 
r)C>, 1)43,11,403. 

V. appretso U ooU 49. 
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itlarsi improvvisamente sull' isola di Santacoaura, 
toglierla dalle mani dei Turchi. Avrebbe voluto Gia- 

copo, sccondo gli ordini dt papa Alessandro. condursi 
llrc fino a Rodi, c rassegnare il naviglio c le geiiti al 
ardinale Legato: ma slretlo dalle preghiere c dallc ra- 

?ioni dei Signori veneziani, ebb« per bene di compia- 
•erli e di restarsi con loro, non inviando altri al Graiii- 
naeslro ehe il capilano Cintio Benincasa con una so!a 
:al^a per fare le sue scuse e portargli Ic lellere ehe da 
loma e dal Cerigo gli si maudavnno. 

X. — Cinlio nobilc anconitano, come lutli sanno, 
ppcialmenle nella sua palria,dove tuHavia si manliene 
iHranlJco splendore la famigtia dei marchcsi Benincasa, 
ra cavaliero desiro e valenle tanto nelle armi quanlo 
lelle lettere; capilano, oralore e poela di cliiara fama; 
ccelto nelle corli dei principi, feudatario dei re d' Un- 
heria; ed uomo (secondo la lempra delle noslre cillä 
lanltime) alto ad ogni cosa onorala e forte. Nelle arli 
n^rinaresche poi ecccUentissirao per iradizione dei suoi 
•^Wiori, tra i quali primeggia firazioso Benincasa, 
niore di un Portohmo composlo nel USö, non sopra 
Hre Carle, ma (come egii stesso scrive) Iratlo dal vero, 
f*ccalo colle mani e vedulo cogli occhi. Porlolano in 
lieci 0 dodici csemplari autografl tulli belli-ysimi, ehe 

• consenrano ancora negli scrigni di Aticona, e dl allre 
»blioieche In Europa; noverandoci ancbe quello di An- 

'rea. rigtio di Grazioso, cuModilo nella biblioleca di Gi- 
K»ra. Non mi dilungo, qaanlunrjuc richleslo, appresso 

'• antichi porlclani, e mollo mono appresso alle carte 
fine dei secoli pastsali, perrhfe 6 impossibile iratlarne 

doTere senza il sussidio dellc tignre e delle tavolc, 
''^c Don rilevano a'miei edilori. Valgami II de.<;lderio 

**perle una volta luuc raccolie e riprodoiie a facsi- 
''f in graiidio-o A!!;in[p [»er soddisfare alle riccrrlic 

\a\ 
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degli Studiosi ed alle cilazioni degli scrillori. AUato alle 
tavole del vecchio Torcello, e dell'Anonimo posseduio 
dal Lu\oro; allato a tanii altri carlografi genovesi e ve- 
neziani non disgraderä la comparsa del Crescenlio i)i 
Roma, c dei Benincasa d'yVncona; e con essi entrei;! 
quci Freduccio ehe prirao segnö nel U97 la declina- 
zione della bussola; e quel Bonomi, parlmenle anconi- 
lano, ehe offeri ai Colonnesi la Carla porlala da Marcao- 
lonio vincilore a Lepanto". 

Ma frätlanlo it capitano Cintio era giunto in Rodi. 
cd aveva prcsenlato al Grammaesiro le lellcre di papa 
Alessandro, del coramissario Giacopo, e del generale Be- 
nedelto. Le prime conlenevano scuse per I' anno passato 
e speranze pel prcsente. It Commissario scriveva di es- 
sersi congionlo al Cerigo coll'armüla, e aver dovuiö 
cedere alle pressantissime islanzo del Generale di restars 
con lul per dargli mano neir impresa imminente, coim 
udirebbe a voce dal messaggiero. Finalmente il Generak 
con due Icllere. coofermando le cose scrilie dal Commi?| 
sario. aggiugneva ehe volendo quesli a ogni modo an- 
dare a Rodi, non aveva allrimenii lascialo di farlo ehe 
per le grandi preghiere dello stesso scrivenle, cai non 

" Gmnoio BtsiscASi, PortuUtrio. <i35. Codice dell'Archi- 
Tto dl ABMU, sepmo B. i,xvi.  di carle noMDlacinque, .IWi 

LiziZ'** "• **'***• ~ ^* P**"'" " C'AVAni-,1, nella Collf%i<mi 
u21l!!^.. •••'^*V«W' I. LU ; 11 Pi.D.ssrs. Loi, maritiimsl 

«»<«»(loM tl Booe in B4^,,inco$a. W. E. Snirn. The medilerranean 
in-». Und«, IgJVl.c ricorda I' esempUre conwrvalo nel Mus« 
iHiUnnico; C. Dismoüi, Unere e note. 

BAMHotoiiÄr» PE Boüi* Homsiic» anctmitamta faciebd 
AMC<mm tm. EkUisslDi« carU toarina In pergamen.. larg« oi. 0.93-, 
.lU CD. 0 51, nobilmeote miniaU e conserralt nell'Archi»ie CCH 
IdhDtjn Roma. Grazie air arch. Pressolti. 

ATLAMK idrosrtflco d«i Medio ivo. posswJulo dil prof. TaiD- 

T\^^' TtT^: '"^ "' ""^•'^ nn,,LnU> d. t-. ueiiBi»!. e L. T. Belfraßo, ta-8. Geuova. (8Ö7. 
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sembrava nö ooesto nö utile perdere il mißliore lempo in 
«lislrazioni e viaggi üi compüinenti, qiiaiiJo si avevano 
eccellenli opporlunil.'i cii coiiibiiUere, come secreLiincritfl 
gli Teirebbe riferilo üal Capitano di Aiicona c dai siioi 
Cavalieri.' 

II Gramraaestro, iidite le relazioni di Chilio, loda- 
vane il bei garbo; o poncndogli iniianzi ricca colluiia dt 
oro da portare sul petlo per amor suo. gli consegnava 
le risposte. AI Papa diceva di spedire forzo mafrgiori, e 
di procurare il coiicorso edicace delle grandi potenze: al 
Commissario di aitendere con buona licenza e di grande 
animo all'impresa divisata: e al Generale, le stesse cosß 
ripetendo, aggiunge?a buoni cünsigli, iiolizic recenli, e 
Offerte amplissime di se e dell' Ordinc suo*'. 

;Agoslo 4501] 

XI. — Menlre qaeslc lellero di andala e di rilorno 
solcavano il mare Carpazio, Veneli e ilomaiii iiiovevanü 
•erso lo Jonio col disegno di abbasäare l'orgoglio del 
lerribile pirata Cainali Aichio, ehe faceva da principe 
neirjsola di Santamaura; e da qiiel ceolro cori moUi 
bastimenli sotlili infest^va le rivicre e i naviganli del- 
l'Adrialico e dello ionio. 

Fra le seile isole possedute luiigamenie dai Yciiezia- 
Di, ehe non ha guari rormavano slato indlpendeitte sollo 
la prolezione dell'InghiUerra, ed ora stantio insieme col 
regno di Grecia, noti utlima di graridezza e di popola- 
zione awisiamo l'isola di Sanlainanra, chiamala allresi 

** JACOHO BOSIO,  Storia dei Cavalieri gerotolimilaiti, in-ro1. 
RoRM. I6W. II. 560. Scconda edixiooe rlvcdula ed ampliala. 

FRAIICEKO PekRKTTi, Li pielra di paragone della vera mty- 
iiUä. ra-4. AncoDa, 16Sö, p. 135. 

GiL-LtAKo SAH\CI<<I, Muisie tlorich» della cittä di Aneima, 
kt-M. Roma, <675, p. S0€. 

CffGutLiom. CMm it'PirmU. — I. 4 



•^•^ Uli-   1. —LAP. XI. [Agasto 1302.; 

Leucade; e specialmente ricordata nelle storie pel salto 
ehe dicono quindi abbia fatto da una rupe ncl mare la 
poetessa SalTo, tradila dal giovauetlo Faone; salto ehe 
per lutigo tempo a gara ripetevano gli amanti disperati 
della Grecia e di Roma, pensandosi di spegner pure 
nella scossa re[ieiilma delle gelide acque il fiioco ar- 
deiile della passiüiie. L* isola si prolunga da presso alle 
eoste deir Epiro. proprio rimpetto alla proviocia del- 
l'Aearnania; non essendovi di mezzo allro ehe un ea- 
nale di dieci miglia, angusto altrettanto ehe lungo, e 
nella eslreniila superiore verso borea tanlo solti'le, 
da farci supporre ehe nei secoli piü reraoli sia slata 
congiuma da quella parle l'isola al eonlineüte. Ma nel 
teiiipo della nostra impresa. come al presente, essa era 
ed e circoDdala per ogiii lato dal mare, quaDtunque 
nella parle piü rislretta, sopra bassi fondi, ed a cavaliere 
dl aicune isolelte o scogli vi sia stalo gillalo un ponte 
ehe sbarra il cauale. melUs l'jsola in comunicazione colla 
lerraferma, e meoa dl froole aiia metropoli. donde lulU 
r isies*a isoia pigtia il nome. Quesla ciilä eosi posta e 
con buoni sorgiiori allorno. e staia sempre piazza di 
luülla imporlaiua per chiunque guerreggia oello Jonio 
c piu 0 meno forlit.cala secondo i lempi. ^el principio del 
secolo decimoseslo eil'era ricima io g.ro di grossa e 
buona muraiilia. tiancheggiala da massicei lorrioni, mu- 
rnia di uiolta ariiglieria, e maggiormenle assicurala da 
UD asiello dl pianu quadrilunga, prolelio da cinque 
graodi lorri roionde. e da quaUro piccole torri quadrate. 
Dtorno alle scarpaie della piazza e del ca.tello fossi pro- 

fondL^simi, allagaii dai nure; « aperlo alle spalle sur 
una pemsola U borgo, abiuio da pescalori e da poVera 
genle   . *^ 

"P- »'"""'> C.»«)Kiu. ccMOMgmfo ddli repubblic di 
\.nc^u . AaM4 >«.io. ,0-fot. nus«.. 16». U. ». . i„fc, . f^ 
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-^W. — Volendo pertanto il General veneziano, e i! 
Commissario nostro, da ogni lato circondare la piazza, 
dove per Tabbarramento del ponle non polevano spie- 
pare in giro l'armata, fermarono di procedcre con due 
divisioni convergenli da un lalo e dallallro al medesinio 
pOnto obbiettivo: sl ehe la divisione romana coila prua 
a borea per didenlro, fin dove i; piü angusto il canale 
iradcontincnle e l'isola, lagliassc lecoraunicazioni coila 
lerraferma, e logliesse ogni via di sortita e dl soccorso 
al presidio: allo incontro la divisione veneziana, per di 
fuori a largo mare, fino al porlo di Demala, inveslisse 
'a Piazza e baitessela dall' alira banda. 

Era 11 venlilrfid'agosto, e il Commissario noslro 
''olle dodici gaiere romaoe, favorilo dai venti auslrali, 
'f'ilaTa rapidamenle tra la lerraferma e T isola; ollre- 

'«=fl rfi Santamaura. dedirata alNtV llatteo Sanwio, procur. di 
•^ Harro. • 

iDEM.Cittä. fortesse, isolte porti prineipali d'Ewopa, iD-fol. 
••^jezia, 4689,t3v. <55: •F'wUijedella PreveiaeSantamaura.m - 

11, i38: , Pnrledi Santamaura, e ta». MO, « Sintamaura. > 
ToMiiAso PoiCACCHr, Le Jsol« famote del mondo deseritte 

'•>-+. flgur., Venezia. 4604. p. :r>. 
Asosmo. hole, fortem e terre famoie. in-8. bislungo figii- 

Jto Venezia.scDza Twino. Bibl. Casanal., Oa, XUI, 3, p. 33. 

^       NICOLAS BKLU», >)/io* mori/in»?, in-i.figur.Parigi, 4784, 

CAP. W. H. SMITH,  Jonim Sea.   Santamaura Sowrej/ed, 
• 48iB. _ Carle dell' ammiragliato briUnnico: • The itrona castit 

'^fSmiammra. > 

p BAssotiiiEvo En Vtnetia, Chlesa di sanU Maria ßloriosa dei 
^n; solta baw del monumeDto. .scolpito da I,orf-nM Brpgno e da 
"*«io di Mootelupo alla meinoria del yenerale B^nedetto Cappello 
•«w U prospetto della foitezza di Santamaura. 
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p;issava lo Scoipioiie, il Drepanu, ia puula dellc Torrcl- 
lu, il fülle Sangiurgio; ed eiilrava iiel giaride stagiio 
presso la csliemilä dcl canale, dove si leiievano in posla 
dodici galeotte di iVirali. Cosloro, giä sugli avvisi. spe- 
lavauo poicr cogUere 1' armala iioslra sprovvedula, o 
ülmeno conquidere i logni ad uiio ad uiiu, come veiiis- 
sero a sülare dall' angusto passaggio. Ma j Rouiani al- 
Ircttanlo animosi ehe guardiiighi, scmpre col piombiiib 
in acqua. Icnendosi slrotli tra loro in due linee di 
fronte, al primo coiiipatirc dei nemicl, poggiarono tulll 
insienie sopra di loro, arrancando con tale impeto, c 
fulminando con lanla furia di cannonate, ehe tuUe le 
galeulte voiseio in fiiga alla spiaggia; e i pirati gitlan- 
dosi 3 guazzo fuggirono. lasciando i dodici iegni abban- 
donati in potere dei vincilori *\ 

Neil per questo i iiosiii marini indugiarono punlo 
in festa o in bollino: anzi provvidainenle seguirono la 
vitloria. El poich6 niuno piCi poteva togliere dalle loro 
uiani la prcda, tirarouo innanzi, ruppero il ponte, ap- 
poslarono qiialtro galee alla terrafernia per impedire i 
soccorsi; e sbarcandu sull'isola un mtgllajo di faoli, iri- 
\esUroi)o la piazza dal lato merldionalc. e occuparouo 
il borgo. La sera dello slcsso giorno, coperli dalle ca&e, 

" RAIMLt.is cfl., <502, D. 2*. 
PsTHt ßtttti, Rirum imetanUH kittoria, Hb. VI, la-4. V«- 

Gciccukmni, Slariad'ttalia.la-to\. Vennia, 1738, p. 444. 
Bo>iociL, 1I.5€I. 
DKlUMVEK.SlGn'd dtWimperootmamo. \en\oüe ital., iD-<6- 

Yeaezia, ADtoDclli, 1828, VII, (35: • La flotlä papale di venti ga- 
len.9 U vamiaaa auediarono 0 ttmi/uislarono S. Mawa.... GUtlo- 
riL-t otmaalpatsemoperfinototlo iti^uio Ii detia conquiila. > Perö 
aocbe 11 De Hammer proccde coofuso colle persune. co: luogbi c 
co'templ, cose d'altroDde chiarisdme pei documeoU cbe qui u 
cilano. 
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ponevano 1'alloggiamento vicino al castello, e ne la- 
l^liavauo Tacquedolto. Prosperi successi per terra e per 
mare dove 6 accertata la direzioue. 

[29 agosto <502.] 

XIll. — II Generale dei Veneziaoi, ehe doveva dal- 
l'opposla bauda consenlireall'assallo improvviso, giunse 
coi venti australi in capo all'isola, (Ino alle piagge dei 
Pineti; ma nori potfe orzare lanto da accoslarsi alla piaz- 
za: perö in tntlo quel giorno fu coslrello lenersi largo 
solle volle.Maladimane, favorito dalla brezza nolturoa, 
sbarcö la fanteria con aicuni pezzi di grosso calibro, e 
prcse a battere in breccia il castello. Quindi da ogDi 
parte piü e piii vigorosa l'oppugnazione. Quei di den- 
'ro, quatlrocento assappi, cento giannizzeri, e duemila 
lerrazzani, quasi lolti pirali, disperalamente risponde- 
vano all' urlo e alle percosse scQipre piü incalzanli dei 
^risliaoi. E dalla parte dell' Eplro, alTacciatosi il soc- 
corso di mille cavalli COD qualche nervo di fanli, spe- 
dili dal goveroatore di tcrraferma, furono talmenle piü 
volle frustaü e rifrustali a mctraglia dalle qualtro galere 
romaoe, ehe grao Ventura ebbero di polersi salvare 
con disperalissima fuga, e di noo farsi piü rivedere 
alla testa de! ponte. 

Questa cacciaia abbassö 1'orgogtio dei presidio, 
wimposlo di geate riotlosa e discorde. I quali vedeodo 
Ji Dou potersi a Jungo soslenere, e süduciati omai de! 
wxrcorso, dopo seile giorni di batteria, e giä aperta la 
breccia» uscirono lumultuariamenie sulla porla per träl- 
lere la capilolaziODe; chlcdevano salva la viia e le sostanze 
*J' tutii, dappoicbö ta piazza e il castello piü salvare non 
potevaoo. .Nondimeoo io quella ehe i capilani delle due 
parli dibatlevano b forma dei capiloli, volcndo special- 
DieDie ii Generale veneziaDO ricevere a giusii paiti i sol* 

4" 
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dali regolari del presidio, e lasciare faori della legge a 
sua discrezione i pirati; costoro. iufelloDiti quasi piü 
contro i compagiii ehe coDtro i neniici, presero ad al- 
tercare, mostraiidosi pronli ad ogni eccesso. Pensale le 
milizie borgiane e marcoliDe se potevano Loilerare in 
sui viso miiiacce e millaoterie di pirati! AI primo 
lainpo d'iodignazione sprizzato dalla mano d'un faote 
incoUerilo, tuui gli aitri dellero dentro, sforzarODO il 
passo, ed ebbero di presente la lerra e ü caslello. Cosi 
add't veiilinove d'agosto veiine in poler dei Crisliani la 
forlezza di banlamaura, dovc it ooslro Commissario 
i»cioglieva le caiene a grao iiumero d'infelici pugliesi, 
siciliani e calabresi ehe gemevano in dura schiavilü; 
e il Generale veneziano di presente faceva appiccare ai 
merli per la gola o tagliare a pezzi i piü triäti pirati di 
quel luogo; ira i quati 1' istesso Camali Aichio, detlo dai 
Turcbi Kamäl-rais *\ Tal sia del primo. 

[15 Seueml>re 1502.] 

XIV. — Jacopo il commissario, scrivendo al cardi- 
nal Legatü in Uodi, narra dislesamenle questi successi: 
e percliö ueila leitera si coolengono particolari impor- 

*• SAM-DO, Diarl cilati.mss. aila Maroiana, IV. p. 108, 109: 
• Li Janissari si arretero, ma i Asapi non voUero; e per questo tutti 
fere lagliar a pesst, f apishar. • 

A.NONVMO, Hiitoirt de Pierre d'Aubusson grtmd Maitre des 
cheoalien de Rhoda, mss. Caianat., X, VUI, 30, p. 4ti3, 465. 

Vtnvi Jisii!*iAvts, Hittaria Venet., Mb. X, iü-fol. Argeo- 
tiDa.4611. p. SH. 

GAMIELI» MALkt, Oratio in [untre Benedicti Piiauri ad Da- 
eam lemtumque Retpub. Venetee, eM. ap. LLVMC, Orationes proce- 
nwi Ettroptp, io-IS. Lip>ia, (713, p. ISt. 

CicocSA, Iscriiioni VeMjitme, in-4. (830, lU, W9. Sulla 
tomba di BcoedcUo Pesaro: • Leucade . Expugnata . Aichio . Sf»- 
visiimo . Pirata . taterftclo . • 

Dt HAHIIEK eil., X, 4U. 
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taoti alla marineria, io non posso nfe devo lasciare di 
riprodurla qui per esleso, como si legge nelle colotine 
del Bosio: avvertendo perö ehe Sopraccomito era il 
lilolo ehe sidava al coinandanle di un oaviglio, quando 
uon si diceva Capilano se DOD di squadra, o di arraata. 
1 Veoeziani, piü d'ogni altro tenaci, ne hanno inante- 
nulo r uso, aüche nel secolo decimosesto, La voce ^ for- 
niala da Comito, primo ufficiale della marinarcsca, e 
tla Sopra in signilicalo di eccellenza, come dire superiore 
dcgii ufticiali e genli di una galöa o iiave. La voce Am- 
miragUo, derivala dall'arabo Äl-Emir, prifjcipe del- 
1' armata cavate, fecesi noslrana a! tempo delle Crociate, 
colle varianli di AlmiraiUe, Älmiraglio, ed Armiraglio, 
die si leggono nei secoli decimoterzo e decimoquarto: ma 
nel decimosesto Diunodeigrandi ioliatiaha avuto queslo 
litolo, uö auche Andrea Doria; e it grado supremo espri- 
mevasi col dire Capitao generale. Aozi io Veoezia la 
voce Ammiraglio era venula lanto giü da non signiti- 
care altro se non il primo Nostromo dell'armata, o del 
(Hirlo, 0 dell'arseoale". Ecco la lellera": 

• Keverendissimo ecc. Hier sera ehe fu a' quattor- 
^ici del presente ritornü Francesco Cintio anconilaoo 
sopraccomito a salvameDto con ia galera poutificia, e 
Wie le mani alla S. V. Rjaa de'favori e delle cor- 
tosie usategll. V. S. e prudentissima ei haveiä' moUo 
bene comprcso quaolo grande sta 11 huoo animo di Sua 

" MALIPIERO, Amati Veneli cit., VH, ii, 62t. 
pAHtiESäCä, CoHection des Lots mariUma äe lous UM peuplei, 

^'."0, 72, eic. 
P. A. G., Marcantimio Colonna, p. -197. 

" GiACOPO PESARü, cooiDiissario suH' aroiata del Sommo Pon- 
t>:flce, al Rev.mo sigaor cardioale di saol'Adriaoo legato dell'ar- 
iiaU cristiaqa in Orieote contro i Turchi. — E^ellera data dall' isola 
<li SaDtamaura nclla galera capiUoa del Sommo PonteQce ai 15 set-' 
lembre 1801 — Bosio cit., II, 561. 
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s>anliUi, e quaolo ella sia slala defraudaia delle speran- 
ze.ddle promesse, e delia fede datale dalli poteüUli 
cnsuam, ehe unitanienle cootro le cose turchesche in- 
lerveüir dovevano. Uueslo procede, Heverendissimo Si- 
gnore, dalle dilTereoze naic tra loro, oodc oon paö la 
Saüiilü Sua adooipiere ciö ehe a V. S. a.ma signiHcalo 
havova. m far concorrere et iDlerveoire i poteniali sud- 
detti. e lulii i fedeli popoli crisliaiii a questa saiita spe- 
diiione. Ma poichö contro ogni speranza restano le cose 
dei Cnsliani cosi fredde el addornienlale, come V. S. 
H.uia puö molio bone compreüdere; e ehe Saa Beaütu- 
dine resta con infinito dispiacere e rammarico di non 
IM)lcr adempire 1'ardentissimo suo dcsiderio in repri- 
luere le forzo dl quesli cani (urchi, noo vedo io io ciö 
allro nmedio ehe pregare la divina cleraenza, alla quäle 
ogmcreatura6solloposla,che si dcgni Jiluminare le 
ineuh e inuovere i cuori dei Principi crisliani. 

» Delle galije apostoliche io nön oe ho ricevute <^ 
1100 tredici; e siamo giä si puö dire ncl veroo: nfe teogo 
speranza aicuna delle allre ehe maDcano al compimcnlo 
delle vcnli. Le iredici sono stipendiate solameoie per 
quaiiro mesi, die spiraoo per lutto oitobre: nfe a me sa- 
rebbe Icciio prcterire i Ijmlli el il ler-nine statailomi dJ 
Sua Santiia, senza aliro suo esprcsso comandamenlo. 

» L'armaia di Francia oon k tenoia: e si crede 
dw, per le differeoze naie tra lui et il re di Spagna per 
coiuodel reguo di .Napoh. DOO verr4 akrimeDli. U 
quauro galere del capilan Prejanni francese " sono par- 
me iredici giomi sono da Santamaura, per aodare al 
soccorso dei re di tYaocia; esseodosi U deilo Capiüno 

" Oaeni i i] Prymmt dt Bidimz. d«l qiule tl '4 detto all« 
nou 41. e »edl l-Iwfice pei rerto: cM iwi Ulli di Stnttmtin IM» 
isce alüvcbs uoa brare c(Hn(«na. 
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(artjto subiio ehe intese ehe i Fraucesi erano in arme 
coiiiro SpagDoli nel dello regno di Napoli. 

> L'aruiata veoeziana, ed io coii cssa, fummo ai 
vemitrö dei passato a Saalamaura, nido di corsali lur- 
fhi", ehe facevano milte daiiiii; c con l'ajuto di Dio al 
Teotioove del medesimo pigliammo la terra et il ca- 
»tello con seicenlo Turchi, e moUe femine et fanciulli. 
n magnifico Generate fece tagliare a pezzi i corsali, fa- 
cendo prigioni i giannizzeri ed altri soldall. Abbiamo li- 
l«rali molti Crisliani schiavi. 

> Quesia felice vitloria in grao parte attribuir si 
d"e all'armaia aposiolica, la quäle era dalla baoda 
doTe erano piii di mille cavalli turchi ben armali con 
baon Dumero d" inraoleria turchesca, ehe piü volle ten- 
laroDo dl soccorrere Sanlamaura; c con le noslre arli- 
E^ierie pontlQcie glielo abbiamo proibito, con mcrlc di 
»Olli di loro. 

* E perchä il magniflco Generale ha risoluto di 
'orillicare il caslcllo di Sanlamaura, aon si polrä assen- 
isre di qua; aozi sarä necessario (dopo ehe avrä (atto 
'>: debile provvisioai), ehe lasci qui da quindici galere 
per ajulare la fabbrica c ta forlificatione. Oude V. S. 
ft-ma pu6 coiisiderare ehe egii rimarra con poche gale- 
re: e cottseguetilemenle la S- V. H.ma resta defraadala 
d^ promesse e della fede dalale, e della speraoza di 
vedere unile iosieme e di comandare alle galere del 
''spa, del re di Francia, e di quesia repubblica vcnezia* 
^- OUrechö noi non siamo in lale staio da fare I' ono« 
i^ta et ulile impresa, alla quäle V. S. It.ma proposlo havea 
di coDdurci. Hesla solamenic die Ella si degni accetlare 
>l mio buon animo; e ehe mi favorisca di farne fedc 
^lla Sauülä di Nostro Signore con sue lellere. 

» Dall'isola di Sanlamaura, ncUa galera capilana 
** Qai dal contetto il ioleodc pirali, cone lonui ilU p. 49. 
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del Sorarao Pontcfice, a'15 seltembre 1502. — Giacopo 
da Pesaro, Com."» 

[Otlobre fWt.] 

XV. — Non mi crederei di avere pienamentc sod- 
disrailo al mio debito, se pei fatli ora narrali. e pei do- 
cumenti prodolli non venii^i^i alle conscf^uenze, onde il 
raagisterio della storia discende alla pralica utiliü. Perö 
devo segnalare ia tatlica dei noslri anlichi marini: i quali 
senza gran fallo smarrirsi nelle astruserie deiraoalisi, 
0 come oggi dicorio deila scienza, risolvevsno a colpo 
.sicuro i piü ardui probleml della milizia oavale, e non 
fallivano alla mela. 

Eccoli pigliare guerra ofTeosiva conlro i Turchi sul 
niare; e primamente volgere tutte le Torze contro I'ar- 
maia Demica per Ubrattarla dal campo, senza pen- 
sarc sul principio n^ ad isole n6 a castelli. Quesla h 
sempticis.sima leoria, e di gran momonlo: tuttochö non 
sempre osservaia da aliri. Col nemtco vicino e grosso, 
te iäole non ^i piglüuio; ma in quella Tcce si toccano 
le basse a doppio tra Icrra e mare: essendo imposstbile 
tentare piazza ben dife^ e non palire avaria nell'ar- 
laamento e perOita nella gcnte, intanto ehe il navilio del 
nemico resia intatlo. e puö sempre a soo vaotaggio 
piombare improTvi$ameutc c opprimerli lacero e stanco. 

Dunqur gli anlichi col faiii e collc parole dicevano: 
prima di tuito cerca l'armaü nemica, e slldala a balta- 
glia. Se accelü. dcTi coniare di averla vinia, posio ehe 
la tmpreoda a ragione gnerra ofTensiTa con Torze »uIB- 
cienii. Se il nemico Don accella, soo peggio: chi> dovrä 
lenersi Tliuperalo agii occhi propri cd altrui, con quel- 
l'efTeuo morale di abbauimenio, ehe pareggia e lal- 
volta supera una disfalla. .Neil'uno e neH'aliro caso li 
rendi padrone del campo. Cosl nel fatto presente i Veoe- 
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liani fln dal priiicipio della guerra avevano coslrello 
l'arroata lurchesca a sgombrare dallo Jonio, ed a rili- 
rarsi dietro alle guardie dei Dardaneili. Qiiindi divenuti 
padroDi del mare potevano a scelta lenlare l'cspugna- 
lione di queslo o di quel caslello o isola, ehe loro lor- 
oasw meglio, senza temere altro impaccio. 

Sopraggiunla rarmaia roraana al Cerigo nel mesc 
dl Iiiglio, i capilani alleati appuntano ira lutle la plazza 
di Saotamaura, la cui importanza ancor si mautiene, 
come una delle cliiavi dell'Adriatico e dcllo Jonio; e 
dove luui i dominatori, fioo al primo Napoleone e al 
oUimo Palraerslon, han tenulo l'occhio e il presidio. 
Gli alleati formano due divisioni di lulla l'armala, per- 
ch6 üon sl puö altrimenli circuire la piazza: ma 
'atwo spedili e convergcnti allo slesso punto: corroDO 
** »«Dli medesimi a un lempo verso borea sullc due 
pwallele: gli uni di denlro per le coste orieiilali, gli 
allri di fuori per te occidenlali; e spargono da ogni 
P^rie )o sgomento oel cuore del preiüdio. Ben possono 
*odar sicuri, lanlo congiunli die divisi. perchfe non 
^ ha armaia nemica appretwo per allaccarli a rilaglio. 

11 oostro Comml:isar)o entra improwisamenle nel 
canaie, procede serrato in baliaglia con ordinc di fron- 
**i secoDdo l'uso pcrpeluo dei legrii luililari inuniti di 
'^ro e di arliglierie sulla tesla: dico artiglierie d'ogoi 
leoere, aoitchc o moderne, da corda o da fuoco. 
*•» vista delle galeolle piratiche. egli nou djspiega 
* Qle. n6 si perde in giravolte e ritohole (couio allri 
'^ebbe. incapoiiito nel metodo eccezionale dei vascelli 
a Teia); ma dritio ed abbrivaio corre a investire: con 
^ obbliga il nemico alla fiiga, e ptglia sulla spiaggia 
•uWo il suo iiavilio. >ö qui si arresta: aiizi procade 
•*lw allo scopo principate, rooipe le comunicazioni tra 
•I eouinente e l'isola, occupa il poote, si alloggta nel 
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borgo, iDvesle d.ilta sua parte 1a ptazza; e apposlatosi 
di prua in terra collc ariiglierie di quattro galfee, im- 
pcllsce ogni inovjmeDlo dei nemici, e ricaccia serapre 
indictro Ic niigllaja dei cavalli c dei fanli ehe cercano 
rompere le lince dell'assedio. Dove & da notare il grau 
vantaggio delle ballerie navali per la difcsa dei passi 
in lilorale aperto o di piano inclinato; perchä esse 
possono incrociare i fuodii e spazzare da ogni parle la 
carapagoa, senza correre pericolo di essere prese d'as- 
salto, come non di raro avviene alle batterie, tuttochä 
beo dife'ic. sulle colline. 

Dall'alira parle la prima divisione corre coi venti 
dei secondo quadrante tino aU'altura della piazza, iodi 
orza a raso. e non potendosi prolungare conlro vento, 
lanto da presso archeggia, ehe alla prima brezza Tavo- 
revole della Doite melle in terra le genti e le ariiglie- 
rie, muni^e le Irinccre, apre la breccia, e in pochi 
giorni costringc alla rcsa il caslello, e piglla lulla l'isota. 
EITelli sicuri di causa ordinate. quando ä posto Tuomo 
certo alla cosa carU, e qnando ciascuno fa a dovere la 
parte sua. 

XYI. — Vcnendo ai capitoli. voglionsi distingaere 
la condiziooi diverse dcl prcsidio: allri i patli conve- 
nicnli ai giannizzeri ed alte milizie regolari; aitri i 
patli ai pirali. conlutlorh^ cbinmali corsari. Dove 
iorn.1 acconcio notare la enormilä dcl confondere que- 
»le due Toci, capitalmcnle diverse, quanlunque date 
per identiche. e diflioile 1'una per l'allra ancbc datU 
Crusca. e dal seguaci. Non tulli i naviganti sono cor- 
sah. Da (Ulli i corsari sono pirali: convengono nel 
genere rimoto dei correre; chJt naviganti. pirali, t 
corsari tutti corrono sul mare; ma si distlnguono per 
le diTcrse ragioni de'corsi loro: e le dlfTerenze si hanno 
a caTare non taoto dalle seritlure privaie dei lelteraii. 
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qusnio dalle sentenze dei pubblicisii e deüa giurispru- 
deiita mariuiina, cominciando dal classico Coosolato 
del mare. Corsaro propnamente dicesi Colui, ehe, quao- 
lunque privata persona, nondimeno (auloruzato coo 
lettere palenti dal suo governo) comanda un basti- 
meiiio armato, e cone it mare contro i nemici del 
paese, in lempo di guerra, a suo rischio c guadagno, 
Per estensione dicesi pur corsaro o corsale il basti- 
raeoto e I'equipagglo. Essi portaüo la bandifira nazio- 
nale. SOQO soggetti alle leggi dello stalo, hanno tribunali 
ehe ne gliidicano i falti e le prede: devono essere ri- 
spellati dai neutri, possono rifugiarsi nei loro porli; 
Tincjlori o vintl godono sul mare le medesime gua- 
remigie ehe il dirilto di nalura e delle genti accorda at 
comandanti e persone dei corpi franchl in lerra. AI con- 
irario i piraii si pareggiano in tulto cogli assassini: Com- 
I^Qia di ribaldi senza altra legge ehe il libilo, unili in- 
»ieme per rubare sul inare, senza bandiera, o vero eon 
kodiere bugiarde, senza rispeUo di pace o di (regua. 
*ewa patenti. senza Iribaoali: pubblici nemiei di tutli, 
P^Me e flagello dei mari. 

Or di ehe lempra (ossero qaei cotati delle dodici 
galeoue e del casicllo, si fa manifesto dallc forehe, as- 
<egnate oon a luUi i prigionieri, ma a loro soltanto; 
perclii essi soli in ogni lempo, o di guerra o di pace 
0 di Iregaa, rut>avano e inreslavano i mari per me- 
•tiero e pertinacc eosiume ladronesco. Erano dunque 
''eri pirati, e non corsari. Per lall gli ebbero i gianniz- 
zcri, ehe nella difesa li proTarono riotlosi; par lall i 
»incitori ehe, aTmili prigiooi. li fecero a pezii; per 
i^li, &enz3 equiroci, gli avranno i miei leitori. 

XVIL — Presa TUola, si pensa subito a manlenere 
e a forlificare il caslello della capilale: pcrciö uo di- 
^(ACcaaieDto di qoindici galere, comedire buoD oamero 
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di gente ai lavori; di ufGciali a dirigerli^ di ciurme ad 
eseguirli, di soldati a difenderli. Duolini noii trovare 
nome di iiigcguere; percht; esscudo giä da cinque luslri 
ioventata la iiuova maoiera di foriificare, ed olire alle 
due scuole de! Sangallo e däl Marliiii surla pur la scuola 
luisU coit Ba^ilio e cori Leonardo, cume allrove ho delto 
e dirö, doveva naturalmenle svolger&t l'arte medesima 
nella guerra viva, oeirasscdio e nella difesa delle piaz- 
Z6f e Dei lorii rlsarcimeiili. Indi si potrebbe forse diino- 
slrare ehe le opere a cantoni di nuova maniera, le tesle 
del ponte. e i tre rivcllini (iancheggiati iatorno al vecchio 
caslello, (auto dalla parte di'll'isola, ehe di (erraferma, 
come st vedoDO dehneali nelle carte del cinqueceoto e 
del seicenlo", soiio stall priraamenle imbasllti di lerra 
e di faseiiie oel 150^ dagli ingegneri ehe le armale di 
Veiiezia e di Homa in iiuel lempo non lasciavano mai 
üi aver eoD loro in quaUivoglia spedizione. Dovevano 
probabitmeale essere tra i Yeneziaui gli alllevi Urbinaü 
del Martini, dell* Amoroso, di Ciro; perchö il SenaEo 
dalla Uoioagna e dalla Marca traeva il nervo delle sue 
fanterie ; e gii senlivaoo della nuova maniera i primi 
Savorgnani, Girolamo Genga. e quel Basitio della Scola 
ehe era sUto sopra lariifilieria di Carlo VIII e dei Si- 
gnon veoeiiani, e aveva poco anzi fatto modelli di 
foriezza in iiuofa forma ". Tra le geiiti di Roma do- 
vevano es«re ingegneri della scuola Sangallesca; perchfe 
in quel lempo di (aiita ricchezza c coneorrenza di mae- 
stri si raunava in Roma aiioruo al Yalenliuo per amore o 
per forza il öore dei grandi artisti, come Antonio Giam- 

" Pi&xn, nctsH» • iCDtTcmi, come tlU DOU U- 
" UiUfl SA«CW>, AmaU VtiteU, MM. ilu Mardiu, I. 70. ». 

BktLt. CAKTASI, LtUtn al dmem 4i Farara. — Civrou Ut- 
tte. Ärl., p. I. 

LTKI DA Posro, utbri iforir*«. (. 
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berii,Leonardo da Vinci e i loro segnaci; per opera dei 
quaü in quesli icmpi avevano a ralTorzarsi con opera di 
nnova manlera il caslello di Santangeto, le rocche di 
.NcUuoo e dl Civilacaslellana, e le due fortezze dl Bo- 
logna e di Perugia. Quaicuno degli allievi di cotesli 
maeslri deve aver direlto i nuovi lavori a Sanlamaura. 
Fia bene averlo nolalo per quei risconlri ehe col tempo 
e coD altri docamenti potranno venirci innanzi. 

Finalmente dat conlesto e dalle esplicile dichiara- 
lioni del nosiro Coinmissario, secondo la letlcra di- 
retia al Grammaestro, aperlamente si rileva come tuUi 
illora Tolevano dare al Turco e ai pirali; e come pur 
totti si scusavano di non poleilo fare. Niuno taceva la 
necessili di spegnere 1' incendio, questi lo diceva a quel- 
to» e ciascuno ne la!u:iava il carico all'altro. 11 mondo 
••Bipre a un modo: oslacoli, impoleoze, e scuse non 
nancano mai a chi ne cerca; e la buona volonl/i sempre 
dl mezzo. ehe dubbi? Tutli hanno ragione. E ptT lanla 
^Trabboodanza di ragioni in ogni lempo sono cresciu- 
Ü, darano e dureraono i disordioi. 

;i503.; 

XVHI. — Nel vero 1' acqni^to di Santamaara aTreb- 
•>• potulo nscaldare le praliche della lega, c dar campo 
'I Grsmraaeslro, almeno QeH'anno seguenle, di eseguire 
>l suo divisamenlo: aü era condurre l'armaU del Papa, 
di Francia, di Veoezia, e di Spagna a CosUDtinopoli. men- 
•fe Bajazet era impiglialo ai confini estrerai ed opposii 
del sao imperio nellc guerre cogli Ungheresi c co'Pcr- 
*i>oi. Poieasi a an iralio cessare dal ctistianesimo la 
catamiiosissima pesie e il viiuperosi&simo servaggio. 
^ CoiualTo di CordoTa atlora allora rompeva la iregua 
* aisatUTa i Francesi. Tolendo cacciarli at lutio dal Re- 
|no; aUora 1' lulia da un capo allaltro andara sosso- 
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pra, e allora volavano le famose mine conlro il castello 
üell'L'ovo, condolle secoiido i principi del nostro Fran- 
cesco di Gior^jio Mailini, ingegnere sanese; alle quali, 
chccche iie abbia allri congelturalo ", e impossJbile as- 
segiiare lui slesso come direltore, perchi; era gi;i morto 
r anno avanti del mcse di getinajo, nella sua villella 
della Volla a Figbille, come pur da venti anoi sopra si- 
curi documenti il Milanesi ha dimostralo**. 

Bisogoa tultavia iiolare ehe delle mine al castello 
deir üovo nel ir>03 si 6 fallo grao rumore di raaraviglie 
e di scrilture, perchö eseguile dagli slranieri, luUochfe 
non fosscro allro ehe copie: al contrario tanto poco 
si ä delto della prima mina originale, alluoiaia quivi 
slesso in Napoli olto anni avanli conlro Castelnovo da 
uo ilaliano, «he iDfloo a jeri si dubitava duH'inventore 
e dell'eseculore. Sorte comune di tuUi quasi i noslri 
successi domeslici. Ma ora gli e lempo di meliere la cosa 

^ CABLO PROMIS, Arctttttltura ävilt 0 militart di Framenco di 
Giorgio Mjrtimi COD diucrUsioni e Dote, In-i. Torioo, 4841, 11, 
%U, 8 1*0.: a A FrameeKO di Giorgio oiUori grariuimi rioeud^ 
romo U MM dl .Vjpoli dtl 1803.... Vaimoccio Btrimgin-cto.... Fram- 
e9$atdä tUnki mtgUo iilrmUonttle nllilkasumi.... Gtrolamo Car- 
damo... il Fokrd. - B mamatt m qwW amto «503, Umeki mm 
eaisla aUwa dai —iTn cke io wdicM im SapoU, pmn newwo vt u'i 
ekt to dka uggiarmmt« cK/ww. rimum ptrit ta difficdtä ekt Mi fotM 
ptr oliora ttUommglodaSiema, tfli ek4 amtaca ultanl'amM» di viM. • 

" Ck\. GiBTixo MiLA^Kft, dircttore dell' Archivio Mcdfcvo 
tn Flrea», Docwmmti per U Sloria detl arf« Saiuu, iD-8. SteM» 
tip. Porri, I8&4, II, (66, prodncc documeDÜ del di 9 febbnjo e 
del 5 mno f80t. oei quall i giodid e ooUj di Si«o> pirlaoo delU 
itiöon e de) papilU • Magistri Framriad Giorgü^.. oUm wugiilri 
Frumitä Gtargii pietari$ et magiitri JHgifmarii d§ Sau«. • 

C1W.0 Ptm, La Scrtttva dtgli artisti ilalioni riprodotta com 
Im falognf*,m-4. Fmnze, 1870. DtspeoM quinU. Anlocrifo di 
FriBceico dl Giorflo t sotixic della sua viu : • Salo n Sitaa adäi 
S tMaaOn (U9.... morta mri ama di gmaaio 1501. • Ouoqtie dl 
aimi MMnUdoe. • ooa oUaoU di riu. 
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a ceriezza colla testimonianza dei conlemporanei; es- 
sendo oramai evidente ciie la prima iniua. coiidulta coii 
priiicipi tecnici. e di cfficace operazioue, e cou pieno 
successo, brillö il venerdi vealisette iiovembro 1-195 
cotilro la citladella o mastio di Casteliiovo in .Napoli, 
tt-Miulo dai Francesi di Carlo VIU, ed assalilo da Kcrdi- 
iiaiidino di Aragona, durante il breve riäorgimeoto della 
>uaCa5a'*. Cerlo altresl l'ingegnere nella persoiia del 
celfbre Francesco di Giorgio Martini, scritlore di qucl- 
r importaiilissimo Trattato di architettura civile e mi- 
hbjre ehe fu pubblicato dat professor Carlo Promis. 11 
<iu3lc Martini piu volle era stato richiealo deH'opera 
sua dai priocipi Aragonesi, e ceriamerite nell'assedio di 
ijstelnuovo serviva di ingegnere inaggiore al giovane 
re Kerdinando. come ne fa fedc lo Spannocchi, oratore 
<lei Senesi io corle di Uoma, per una letlera publjlicala 
äaU'Angelucci"; e per luügo discorso il coiitcmporaueü 
Vanooccio, ed allri ''. Dunque il Narciso toscano del 

" SiLTKSTui GoAiiüo. Diarto ttapoieuino, ex. tp. PILLICCU, 
"ACOOIM di Cfnm(k$ n Pinh »ftf nl. 1, &3: « J di £7 notembre U95. 
* tvairifi, ad or« 23 la nttadtUa del CaaUlio fo pigUata, ptrcki ce 
«•^Bw Udfe fallt ckiü UigUate meUa /bbnca t fouo. CCM foKima « pol- 
**v d« bombardg, m moda cke luUa cateao mtietmt. > 

** IL AxTtuio SrAiBOccBi. Utl0^ diU da Roma add) 7 di- 
ceabtt 1(95, acccoiiala nelle note del Vanri, ediz. L« Uonoier, 
IV. «16, e pobblicaU daU' AMIICCCI , tlicurdi « docummü di Ca- 
«*•• • frVMÜ ilalM»i, a-9. Tonno,<866,p. 14: « X»" «lonw o( 
CmMo i a motiro M. FrumctKO di GtMyto, «I com COM td aUre ma~ 
"^ mom tUmdt ch$ a $tregm»rlo di «wdo eh§ im hwüiiwi gwim. o 
r«r «MT« o f)«r fonut, n eruttaM aträ dd JW, cM $oUo tom COM, et 
di fmorm b bombarde, onri F hamu offeto. > 

'* V4>j.occioBiai>ticci,Iai'«-ottaiKi.Veneiia,(5M,Ub. X, 
<^iv: *F*apnmomBmtarg!^tUewitM)Frattce*codi Giorgio.... 
mnnki bü ^oriü »t iem 9 dim dmddmm lo wlcomt io) al cap^ 
*m Hitn Muarm.... advtmemdo im qmeUo, eome umpre advieme. 
c*l ta/MU dem COM grmtdi i dala aUi fm degmi. Ma l <mimtar 
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Giovio, celebre macchiuatore di opcre ammirabili, 
maestro di lavori soUerranei, ehe offeri l'opera sua al 
re Ferdioandino per espugnareCastelnovo di Napoli, fu 
senza dubbio il oosiro Francesco"; il quäle oUracciö 
nelle sue tavole lasciö disegiii bellissimi delle mioe, cer- 
laoieule fiuiti prima de! ciuquecetito Ire. 

{<8 agosto 1S03.] 

lo mezzo ai rumori delle mine e dello armi, nazio- 
nali e siraoiere, morissi a'dicioUo d'agoslo papa Ales- 
samlro, precipil6 Cesare Üorgia, Giacopo d" Appiano 
riprese Piombmo, lulli gli aliri tornarono alle case loro: 
e per quel ehe riguarda i successi della üosira marina 
devü chiudere il primo libro diceudo ehe i Veneziani, 
coslrelli a fare la pace col Turco, seppero dare buon 
conto di Santamaura per ricuperare in cambio la Ce- 
faloüia ehe avevaoo perduta ". 

Ptre, €am$ v" ho deito, mt fu H topradeUo Pramceno. il quak am 
gnmdt Itifmiic pvr it nu virtü i/oi ti w Sapoli m qvelU ifmpi ehe il 
rtii Sft/mi 1» MmdaUßwiam dttre di Framaa.... Fee« tnäiqm- 
«I» mim tt eo» polttn; a m trallo, fvonto tgmpo Upanm. ojftat 
toUo laoafftlU dtOa dUos dtl CatleUo. - lDt«iulJ Nuoro, del 
qaale pari«, DOD dell' Uovu. 

•• PtrLr« JoTiCi, JltfifiTHU-., lib. III, 9i. 
" BiMW dl., lib. vm. — PiKiioGiisnsiAM cit, ia>. X. - 

Gnccijku>i5i dl., lib. Yl. 
DB Hjuiaxa dt.. VII. 13S: m La prtmcipal emdismm detta 

ptcatrmiarmitMsioMäiS.tUura.ritmmdoitcaK^iO, fmniMi 
C^aimi». > • p. K(: • Atoitio Sagtmdtmo, mgrwtario di rmmti», 

»«it« ^orl« ^«r la jKK». COM ütnumi M 90 tapfi« 1603. • 
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Capitano Baldassarre  da  Blassa, 

gcnliluoDio genorece. 

11503-1513.] 

!. — Giulio n, e i Ruoi capitani di mare. — Baldassarre , 
GioTanDi e Antonio da ßiassa (novembre 1503). 
, **• ~ Diwgni di Giulio e nccentraniento. — II sistema 
leadile, i baroni, e le cilti libere. — Mossa coniro i Bcn- 
J'Ofli e 1 Baglioni. — Le doe fortezx« di Bratnante e del 
^•»fiio (1506). 

"I. — Le cilü di Romagna in mano ai Venezianl. — In- 
fjSJ»«! e capitani di |,apa Giulio (1507). - GiU a GviUveo 
r^JP^t* pielra angolare della forteiia (dicembra 1508). — 
^''PjwU coU coir Ambaaciatore veneziano. 

"• — Costruzione di MI galere in Ancooa. — Capitani 
woDoitani. — Breve di Giulio (15 g*tnnaio IfiOÖ). — Allro Bra- 

' * lennine della coslruzione ncll'anno medesimo. 
.     : — Möwe e inlendiraenli direni degii alleati di Cam- 
•wogno 1509j. — Mäl««lie dei pirali ndla Liguria. — 
1^* oel Tirreao. -— L'na delle nostre gal^ presa dai pirati 
•*^ 1900}. — Trofet di bandiere in Africa. — La »orte 

••* galere perdut«. 
? 1-» guerra di Feirara.—L'armata navale d«i Ve- 

^^^^ aol Po. — Ponte di bard>e e ridolti alle due t«ite,  
l^'J'Wie nel ducato, e pericolo di Ferrara (21 dicem. 1509) 

•^Tviiioni del duca e batlerie coperte dielro gM argini. 
^^''^- — Si apre il fuocoU mattina (22 dicembre 1509). 
r*^ ^*' ""**• ^enenJÄ. — Acquisto di quindici gälte 
*^lri legni e pritfioni. — II rilomo inililare, e i pali- 

^Vni 1 TMUBani diiedono la paco. — Capitoli e con- 
Wtti sttUa tiberU del mare (20 febbrajo 1510). 
IX. — Rutiura coi FraoccM. — Falti d'anne in Lom- 
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bardia e alla Mirandola. — Condizioni dl Genova soUo i Fran- 
ceai. — Giulio raove l'armi per cacciarli (giugno 1510). 

X. — Armameiiti e fuorusciti in Civitavccchia. — Sei 
gälte romane, e diciassette vcneziane. — I iioslri bloccan« 
Genova. — Le Caracche, — Posizioni del blocco (luglio 1510). 

XI. — Ordinanza del capitano Piei^nanni per rompere il 
blocco. — Giuoco delle barcbe armate e dei legami. — Kiti- 
i*ata dei riostri. — L' arte aritica e i suoi pregi. — La tatlica 
secondo gU emergenli. — Vantaggi degü aasalitori. — Disca- 
pito di chi noit puö muovere in ordinc di battiglia. 

XII. — Le artiglierie usate iit queste fazioni (luglio 1510). 
— Origine del cannone, e percbü chiamato I'ezzo. — Nomi ar* 
bitrari delle artiglierie nei primi tenipi. — Forme «.eompo^ti 
divcrsi, ed a piCi canne. — Magniflcenza degli omati. — Cri- 
terio logico del nuovo onlinanicnto a multipti. — 1 Ire ge- 
DOri, e le specie Bubidlernc delle artiglierie. 

XIII. — Ritomo e armamenlo maggiore sopra GeooTa- 
— Rassegna alla foce del Tevere. — Donalivo. — Giulia 
s' imbarca ad Ostia, scende in Civitaveccbia, e va in Loo>- 
bardia. — Le due armate a Portovencre. — Combattimeoto 
sottoTela SU due linee parallfle. — Ardimento di GiaooFregosi- 
— Hilirata (settembre I'JIÜ). — Genova caccia i FranceiL 

XIV. — Capituli cot capitan Giovanni da Biassa per U 
guardia del mare contro i pirati (15 sellembre 1511). 

XV. — Considerazioni sui capitoli. — Fonu delle galc« 
e dei brigantini. —• Soldi, raziotü, specchio. 

XVI. — Taua del due per cenlo. — Sertigio di guerra, 
di dogaju, Q di poliiia. — Frcno alle rappreso^lie.—Melodo 
per duplicare la foru dell' armamento. — Uifacimento de' 
danni. — Proibiiiono dei noti. — Amici e nemici. — UaUat- 
tori al remo. — Mission) slraordinarie. 

XML — CoDcilio di Laterano. — Ricbieste dei padri, * 
tratlali di lega contro i Turchi. — Docuinenlo (3 nuggto iMäl- 
— App&reccbi per la ftpediiione. — Murte di papa Gioli« 
(31 febbraio 1513). — Fine del Biassa. 



LIBRO  SEGONDO. 
CAPlTANU   ItALDAäKAKllE   DA.   UIASSA, 

ai«TiLuoNo r.iaovua. 

[1503-1513]. 

Noretobre 4503.] 

l — Mono papa Alessandro Borgia, e in men d' un 
raew andatogli apprcsso Pio lli dci Piccolomini, sali 
»1 supremo seggio nel primo gioroo di novembre de!- 
raoQo medesimo il cardinal Giulisno dclla Rovere, oi- 
*te dl Sisio IV, e vescovo Ostiense, ehe si fece chia- 

tnare Giulio 11. Piü volle nci libri prccedenti ho parlalo 
i lui: e senza ripelere a sazielä ciö ehe Ulli sanno, 

toi lerrö ora conlenlo a coosiderare l'applicazione del 
Durzial suo genio alle cose del mare. 

Fio dal principio chiaroö capilatio dell'armata na- 
^^, ed iDlimo consigliiTe nelle mariiliiue bisogne, 

'•Uaisarre da Biassa, prode uomo, di aolica faniiglia 
l^ttOTese, della quäle ora Don resta disceodenza; ma 
•*lüoto nella riviera occidentale dclla Spezia, Ira Ma- 
'^Kco e Tegazzano, il caslcllo di origiDaria perli- 
"Boza diiamato Bias&a; IT nel blasone ligure presse a 
lid Dome resla lo slemma segnato con tm lione ram- 
F'^nl« ID campo d'azzurro, sotto corona di marchese. 
bakUsurre, vetcrano della naval milizia.aninü dei Fre- 
l^i, discecdenie di valorosi mariDi, e benemeriio del 
'>rdiaal Giubaoo della Rovere per averlo trafugalo da 
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Ostia a Savona,qiiando pericolosi friillavano i risentimenti 
borgiaiii, fu da !ui medesimo(divenuto papa)iargamenle 
riconosciuto e nominalo capilano del mare'. Modesto li- 
toio, ehe in quei lempi scusava i piü sonanti dei modern! 
ammiragli, e porlava pari grandezza e maggiore auto- 
rilä. II capitano del mare, comandante suprerao, nomi- 
nava e toglieva gli ufßciali, faceva giuslizia, a niuoo 
cedeva eccello al sovraDO, e inlorno alla sua persona 
aduoava cinquania o sessanla genliluomini o capilanl 
veteraoi, ehe forraavano la sua casa militare. Insieme 
con questi mottete Giovanni, figlio e successore di Baldas- 
sarre, come vedrcmo'; raetteleci Antonio della stessa 
faniiglia *; e poi Lorcnzo degü Egidi, gentiluomo civita- 
vecchiese*; e tre nobili anconilani, Gabrio ßonareili. 

' UBF.RTCS FOLIETTA, Clarorum ligurum elogit, ap, BIRUANN 

in Thesaw. [, i, 81(j: « Balthassar de Btassia complures annos, 
magna cum rerum gestarum ghrin, sub Julio II tneruit. summte na- 
valtum rerum prafectus; quem loaimes filius, duarum triremium 
domimis. temulatus ett. > 

GnccURmM, Stör., lib. X, ediz. di Ginerra, in-4. <6i5, 
p. •'•94: • Papa GiuHo aveva fatlo veiüre da doitaoecchia Ü Biaaeia, 
capilano dflU tue galere. • 

FEDERICI, Abecedario detle famiglie mbHi di Genova. Mss. 
consullalo per fa?ore dal cti. cav. Cornelio Üesimoni. 

DivEBsoRiii, Codtee deU'Arch. Gmovesr. Nominalo: « Pet- 
legrino da Btasia cvstode della darsfna circa il 4432. • 

' BAHTHOL. SKSARBCA. De reb. genuen.. S. R. L. XXIV, 602, 
c: • Triremts ponit/i.io, cui Joannes Blaxia pmerat. •. 

DocnitsTO qui appresso, cap. xiv: . Johannes de Blaxia. 
nolilia januemis, yripfectus et capitannu generaiis classis, S. B. E. » 

AcnsTi^o GiusTiMAM, Annali di Genova. in-i. ^537, p,260, 
M: • Kt una galera del Papa, capitano Giovanni di Biassia. » 

• GusHMASi cit..p.y;2, Q: t Et duegallere del Papa,ieqaoli 
comandava Antonio de Biassia della Spezsa. • 

* JrLii II, Introitus et Exitus Camer. AplctB. ann. 4507-8. — 
ARCH. SECR. VAT., codice segnato C, 4664, p. 214: " Die Irige- 
timo primo augusti ducatos sexcentum auri de Camera magnifico 
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Galeazzo Fanelli, Melchiorre Acquieri^; e i due Mutini, 
Lorenzo e Girolamo*; e avrete in compendio, secondo 
il lempo, lo- stato maggiore della marina. 

Gon questi campioni papa GiuÜo si andava prepa- 
rando alle imprese giä di lunga mano meditate, inßno 
'•i lanto ehe duravano i fastidt continui dei segni e con- 
irassegni per licuperare le rücclie del Valentino; e piü 
öDche i faslidt delle guerre ancor vive tra Francesi e Spa- 
gnoli nel Regno. Col suo da Biassa, ora sulle galfee, ora 
sul bucintoro, navigava all'occasione pel Tevere e pel 
TIrreno ad Osiia e a Civiiavecchia: mirava a Genova, 
aucndeva il lerapo opportuno, e faceva grande asse- 
gnamenlo sulla marina per venire a capo dei suoi divi- 
samenti. II Bembo, solenne conoscllore del Papa e delle 
sue tendenze, con un solo tratto di penna e da gran 
luaeslro scolpisce uno dei principali caralleri deH'animo 
''i lui, non awertito da altri: ciö h dire ehe l'unico di- 
letto (ji Giuiio, per riposo di stanchezza, era spaziare 
sur una barca pel mare'. Paride de Gras5i,prefelto delle 

'^°f»mo Lawenlio  de jKgidiit, capitaneo   Iriremium  ai stipwdia 
*- D- iV, ftro sua provisione duorum memium. » 

ITEU, C. 1666, p. 146: > Die tecundo decembris magnifico 
^urnlio de ,Egidiis, capitaneo iriremium, ducalos 900, pro ejut 
f'Ovitione trium mensium. » 

ARCIIIVIO Uunicipale di CiviUvecchia. V. lodtce, voce Egidi. 
* Jt'LH PP. II, brevia Anconitanä, V. sppresso DOta 43, e <8. 
' JvLii pp. 11. Introilus et Esälus eil., Cudice segnatoC, <666. 

P- 166: • Prima die Murtii Lawenlio Mutino, cnp. trtremtum SSmi 
"• Ni pro ejus provisione duoivm mensium ducatos 600. » 

CATASTI> ad Sancta Sanctorum. M^. p. 203. anno 4510: 
• tls/eronimus Mutiaus capilunnM trium remium, pro quo tolvit Uye- 
^'^ymui de Picchts floretvjs t/wn^iMiginta pro anniversario animo} 
y**. itpuüxa in Ec'lesia S. Augwiini. 

GALLETTI, Intcript. Born., Class. X, n. 7: > Laurmtio Mu- 
'f^o.... in etimdem trirvtnium pr<rfeclnram ab Julio II sujffcto. • 

^ BEMBCi, Histor. cit., Stil: • JuUus tranquilto mari navicuta 
fxhiita-atMM. qua und ille r» mcmnopvre deUctabatw. • 
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cirimonie, non ha omesso alcuoe volle di registrarne le 
navigazioni, specialmenle quando si lerminavano sul 
Tevere alla basilica di san Paolo, e gli andavano all'in- 
contro i Gardinali*. 

[1506.] 

II. — L'ardente animo di papa Giulio, in quelle tra- 
versate, grandiosi e forli disegni mulinavaied anzi lutto 
ricuperare gli slali deila Chiesa romana, sbraUare dalle 
grandi ciltä gli oslinali ribelli, e ridurre le provincie a 
piü strelto legamc colla capKale. 

Ciö ehe Cesare Borgia aveva principialo con frode 
ed a private vanlaggio, voleva Giulio alla scoperla e 
per pubhiico beneficio compiere. Trenl' anni di cardina- 
lato, elanga esperieiiza nei grandi affari veduti, uditi, o 
tratlati, davangli convincimento di giustizia nelle sue 
iülenzioni; e pt^r la dignitä delio Slato, e per la quiele 
de'popoli, pensava non Jover piü oltre tollerare l'ollra- 
colanza dei baroni. Allora gli Estensi di Ferrara, i Ben- 
tivogli dl ßologna, gli OrdelalTi di ForÜ, i Manfredi di 
Faenza, i Riari di Ccsena, i Malatesta di Rimini, gli 
Sforzeschidi Pesaro, gli TtTreducci di Fermo, i Varani 
di Camerino, i Vitelli di Caslello.i Baglioni di Perugia, 
i Fellreschi di Urbino, i Colonnesi, gli Orsini, i Conli, 
i Savelli, i Gaelani, i Capizzucchi, i Cesarini, i Far- 

' PARIS DE GBASSIS, War. Carem., Mss. Bibliol. Casanat-, 
XX, in, 3, 4, 5. Tom. primo, sd diem ivrn octübris, SIDV- 
• SSmusD. N. ivit.... ad Civilalem velerem ei Ostiam. (andern hodia 
decimaoctava octobrit. qua at diet tancti Lucw. rediit ad Ürbem 
pfr [tuircn Tyberis ut^u« ad s. Pauiam. ubi dacmdeni ex navi 
obviavenmt ei duo reverendiaimi domini CardinalcM. • 

InEM, Mense augusti et novembris MDVII. 
IDEM , Ueose decerabris, die xvii, MDVIII. 
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nesi per tutta la campagna romana, erano in continiii 
lalTerugli tra loro e cogli altri, a pubblico danno. Priti- 
cipali, ducali, baronie, repubbljclie, comuni, quel ehe 
Tolele: ma scnipre piü o meno dipendenti da Roma, 
sempre allenenli a quello Slalo ehe cra venulo nel domi- 
oio dei Pontefiei. Errore sofislico sarebbe chiamare as- 
solulamenle indipendenti le predoUe o qualunque allra 
ciltä 0 provincia dal Tronio al Po, e daU' Argentaro al 
Circßo: errore il non volerle comprese neldorainio della 
sloriaponlilicia. Impossibite distruggere il falto, in quaiilo 
lale. Sarehbe pure ingiustizia chiamare indistintamenle 
tiranni tulti i baroni o cilladini ehe vi dominavano. La 
niaggior parle non erano lali di origine.avendo ricevuto 
dagli slessi Ponlelici dei tempi passati le investiere a 
litolo dl fendo o di vicariato; e spesso la condotta miii- 
tare, includente la ricognizione baronale e il consenti- 
nietao dei popoli, donde Iraevano le milizie: e in quanlo 
al modo dei governare, essi procedevano conie gli altri 
principi maggiori e minori de! lempo loio. Ma il sislema 
feudale aveva ormai finilo il corso. e doveva dar luogo 
alle esagerazioni dei biasimo, seguace perpetuo d'ogni 
forma disraessa: doveva esser seguUo dalla monarchia 
assoluta , di ehe Ferdinande spagnuolo aveva fatlo pian- 
'are il primo lipo nel Regne per mezzo di Consalvo; 
i'po perfezionalo dappoi per gh studt di Carlo V in ogni 
3lira parle dei vecchio e dei nuovo mondo. 

I tempi dunque votgevano propizi ai disegni di 
Oiulio: it quale corae ebbe vednlo quielare le arrai di 
(•"rancia c dl Sp-igna, mosse da Roma per 1' impresa di 
l'erugia e dl Bologna, contro ai ßaglioni e ai Bentivo- 
e'i. Occupö fortemenle le due ciilä, riformö lo stalo, 
e fece disegnare due forlezze per manlenerlo. Alla Bo- 
'ogoese, presso porta Galliera, pen^ö il Bramante.che 
fie fece il disegno, e ne commise l'esecuzione a Giu- 

GDSUIUOTTI. Suerra it'Pinii. — 1. a 
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lian Leno, archilelto romano, suo domeslico ed erede^ 
Se ne ignora la forma: ma deve essere slata solamente 
imbaslila di fascine e di terra, perche non guari dopo i 
Bolotrnesi la disirussero in due giorni. 

Per la forlezza di Perugia fu chiamato da Arezzo 
Antonio, il vecchio, da Sangallo, ingegnere militare dei 
Fiorenlini; il quäle suli'allipiano rimpelto alla catte- 
drale, alla piazza, e al corso, molto acconciameote pel 
sito di quei dirupi, disegnö la pianta secondo Ic regole 
dell'arte nuova, giä da lui slesso osservaie in Roma, 
in ISeltuno, e in Civilacastellana. Secondo il primilivo 
disegno del primo Antonio la röcca fu condoUa a compi- 
Bienlo dal secondo Antonio, delto il giovane, nel pontifi- 
cato di Paolo III'". I cartoni dell'uno e deli'allro, ehe ho 
visli nella Galleria di Firenze, polranno supplire alle me- 
morie del tempo futuro: perciiö la fortezza dopo il 1860 
ö stata lotalmente disfatta e rasata. Antonio il giovane 
prese nome piii dello zio, come questi superö la fama del 

• PARIS HE GR\si\i, DiariaciiTem.,Mss. Itinernrium, S. D. N., 
Julii. Pp. II. anno, iinvi. — BIBL. CASASAT., XX, III, 4: • Da pott- 
Itone primarii lapidis in arce bononim. per Legatum, Papa pr(psente. 
Die v.T februarii MDVII, sabali, mane; hora xri, papa lequilat-il 
ad locum Arcii /Isnd'v.... Cardinatis sancti Vilahs legatus cum ftia- 
gna populi lurba, viso horologio solari.... Lapviemprimum benedixil 
et pomit. B 

ARCUIVIO SECK. VAT., Memorie di artitli, estratte da AL- 

BERTO 7.\ny, e inserile nell'j4rrÄ. Sl. It., ann.4867, VI, i, 180: 
• W» \xix decembrit, Magistro Bramanti archilectori, S. D, N. pro 
expensis per eum cum fui'i »ociis factis et faciendis Bononta et m re> 
ditu aä Urbem. • 

VASARI, ed. Le Monnier, VII, •ISS: H Andö Bramante na'ter- 
riai di Giulio IIa Bologna, quantio ella lornö alla Chieta.... Poe 
moUi disegni di pianle e di edifizi.... » <39: • Lasdö nio domesUco 
eil amico GtuUan Lmn, cha moilu valse neue fabbriche de" suoi 
tetttpi. » 

'* VAüARi.ed. Le Monnier, fila di Giutiaao ed Anlonin da 
SangaUo.\ll,H9iX,K. 
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fratello, perchö 1* UDO e i'altro vissero piü tempo dopo 
Giuliano, quando l'artc della forliticazione, per tante 
occasioni propizie, e per lanti ingegni eccellenlissimi, 
ogni giorno progrediva; ma quaoto al merilo dell*in- 
venzione, Giuliano ö staio e sarä sempre il maestro del 
fralello e dei oipoti e di quanti altri veonero dappoi. 

L<507.] 

in. — Assettate le cose di Bologna e di Perugia, tor- 
Dossene Giulio in Roma ai veoUsei di marzo del 1507, 
cd peusiero di andare olire Deil'assanto, e di rilogliere 
ai Veneziani Ravenna, Cervia, Rimini e Faenza: le prime 
due giä da moUo terapo perdute, e le altre cascate di mano 
a Cesare Borgia nella ultima catastrofe. Perciö dovette en- 
'rarein molti maneggi,e trattati, espediziooi, e guerre, 
nelle quali lo servirono i migliori ingegneri dl quella 
e di ogni altra etä. come ßramante, Antonio da San 
galio, Baidassarre Peruzzi, Andrea da Sansovino ; ed 
capiiaui piü eccellenli, come Marcantonio Colonna se 
oiore. Francesco M. della Rovere, Alfonso da Este, Lo 
dovico Pico, Francesco da Gonzaga,Giovanni Sassatelli 
Baniero della Sassetta, Lucio Malvezzi, e Renzo da Ceri 
I-'orte e sicuro dell'appoggio e delle opere di tali no 
mini, si dette a traltare la famosa lega di Cambre, se 
coQdo le parlicolari vedute sue. 

[IMcembre 4508.] 

E, come se non avesse altri pensieri pel capo, s'im- 
tiarcd a Ripa sul bucinioro '*, e se ne andö a Civitavec- 
chia. doye voleva marare una buona fortezza per la 
üifesa del porlo e della citlä '*. Pose esso slesso colle sue 

" P. A. G., Medio 600, I[, 467, 473. 
" PABIS DX GKASSIS, Diaria cwrem., ad diem xiv decembris 
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maoi la prima pielra addi quatlordicidicembredel 1508, 
ehe fu priiicipio a quel nobile edifieio militare, dise- 
gtiato da Biamante, ehe tutlavia si ammira, e del quäle 
farö allrove piü largo discorsü. 

Fra i grandi personaggi, ehe in quella occasione 
seguirono il Papa in Civilavecchia, vuolsi annoverare 
Giorgio Pisani ambasciälore di Venezia. il quäle aveva 
dal Senate pressantissime commissioni di per menle a 
tuUo ciö ehe potesse nella roraana curia succedere, di 
lener l'occhio ai maiieggi, di ciiiarire i sospelti, e di 
conseguire Tinveslitura delle qualtro ciLtä controverse. 
Ed eglispiando diligentemente ogni luogo cd ogni lempo 
opportuiio per venire a eapo di negozio tanlo difhcile, 
finalmente un giorno, ehe lutli colä vedevano Giulio 
col eapitaoo da Biassa e eogli allri ufliciall delle galee 
scendere ia terra del consueto bucintoro beliissimo e 
della passpggiaia inlorno al porto ed aila prossima ma- 
rina sommiimente lielo, non si laseiö fuggire Toppor- 
tunilä; ed enlrö aperlamente nel discorso di Romagna, 
sperando in quella larghezza di euere Irovare la via 
per giugnere all'inlento ". 

Quando preeipilö la casa Borgia, e il duca Va1en- 
tino in un giorno perse lo stato, i Veiieziaui avevauo 
loUo dalie mani di coslui Rimiui eFaen^a: e volendone 

MDMll; « Ad Centumceüas pro lapide angulari Ärcis novoi. » — 
Et xrii dicti: • Heri sero Papa ex Civitate veteri per mare reiersus 
«( IN Urbem. » 

" BKHBO eil., 261; • Cumjtüio Ctntumcellcu petente Georgius 
Piaama in comilalu fuit.... /ti cvm Jutium tranquillo nuiri niivkula 
cxhilaralum viileret, qua una ille re magnopere delectabatur, Pita- 
nus de eo ipso reipuHhtE in Flaminia negolio ailoqueietur, Quin tu 
{inquil Julius) non cum Senatit ttio ngis ul is aliquem ex stus civibus 
miht propimal lui egotlem Ariminum Faventianaque romaii(e reipu' 
blica nomine oblinenda?... Iia el habelilis re vos a nu oppida iüa. et 
ego aä speriem non amiiero. > 
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mantenere l'acquisto, supplicavano Giulio ehe, corae 
giä da Cardinale aveva consigliato il Senato a iiberare 
quelle cittä dal crudelissimo liranno, cosi da Ponlefice 
permetlesse loro di ritenerle agii slessi patti di feudo e 
lii vicariato, con ehe il Borgia le aveva lenute. Nel quäl 
discorso, e col medesimo eaempio deU'istesso Borgia, 
eontrapponendo Giulio alla cadueitä di piccolo principe la 
tenaee fermezza di potente repubblica; e quindi la fa- 
cililä di ricuperare una volla dall'uno, e la inalagevo- 
iezza di riavere mai nutla dagli allri; conchiudeva non 
poter acconsetitire alla domanda. Ma al teinpo sLesso 
(loceando pur di altre differeoze oeeorrenli ira Roma c 
\enezia, specialraenle intorno a Ravenna, a Cervia, ed 
alla liberlä del mare) si laseiö andarc a prometiere la 
concessione di Faenza e di Rimini in feudo a quel genli- 
lüomo veneziano eui volesse il Senalo presentarle; lanto 
clie la repubblica potesse di faüo avere quelle ciltä; o 
l'i romana Cbiesa almeno in apparenza non perderle. 
1 ullo inutile : Giorgio, dieendo non esser coslUme della 
veneu repubblica far princlpi i suoi ciltadioi, riliulö 
'"ofTerla, e non feee moUo di ciö nfe al Senaio nfe al 
coiiega Giovanni Badoaro, reslatosi infermo per quei 
giorni in Roma. Cosi per negligenza delt'ambasciatore 
^Q un punto di tanta importanza si irovö Venezia a un 
peio dal precipizio: e gli uomini ebbero da apprendere 
corae uno stato pieno di ricchezza e di ripulazione, 
tiopo essere per dieei secoll sempre ereseiuto dl potenza 
6 di dominio, poleva in unlol giorno essere quasi to- 
lalmente rovinalo. Proprio allora gli alleali di Cambrö 
Pubblicavano i capiioli e le conveozioiii di quasi tatla 
''Europa eonlro Venezia". 

" LDsiG JoAssES CBRISTIASUS,   Codes ÜaUtB diptomatietu, 
'D-fül. Lipsia, 17*5-35, t. I, p. <34; t. 11, p. <995; t. IV, «827. 

Du MoM, Corpt univertfl diplomatique du äroil des gens, 

6' 
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IV. — Giulio tornato in Roma sul bucintoro per 
la via de! mare e del fiume; aspeltandosi di luoghe c 
forluüose .guerre, anche oelCAdriatico, considcrate Ic 
brighe dei Veoeziani; e volendo tenersi pronio al!a spedi- 
zione conlro i Turchi, di ehe esso pure ed ogni altro sen- 
liva la Qecessilä; indusse gli Anconitani a costruire sei 
galfee, promeltendo di raettere per capitani sopra tre delle 
medesime gli ambascialori della citlächeallora stavano 
in corle, ciofe Gabrio Bonarelli, Galeazzo Fanelli, e Mel- 
chiorre Acquieri. II Breve di papa Giulio, ehe per es- 
sere inedito votgarizzo coi teste latino a fronte, diceva 
cosi:** c Ai ligli diletli, Anziani e Consiglieri, della no- 

contenant UD recueil des trnit^s d'alliaoce, de paiz, de tr^ve, de 
Deutralitö, de commerce, etc. in-fol. Amsterdani, IV, i, 413. —La 
Lega fu sotloscritla inCambray tra Cesare, Spagna e Fraocia a' 10 
dicembre Jö08. 

" JcLivs Pp. II, classem adversus Turcas paralurus, ADCODJ- 

taols maDdat ut sumptibus Scdis Apostolics sex triremes con- 
struant. .VRCH. MUS. ANCOS. — Con. VATICASH, n. 8046. — Scneor 
BoHciA?it: in Propagaoda. — SARACISI, Storie äi Ancona, \o accenoa 
seoza pubblicarlo, 301. 

« Dileitis filiis anUanis «t consiUarUs civitatis wulrmAncona. 
~ Julius n, DHecli fitii salulem, etc. — Quando id quod sempcr 
'iptaviimaet qiuESivimus Dei benignilale est fa'ium ul Reges et Prin- 
cijKS chrisliam, sublalo omnii discorditp fomte, in mutuam pacem 
rofuordiamque convenirent, tpesque major quam anlheae ungoam 
affulxeril valida expeditio»e contra perfidos Turchos et aliot i-hh- 
stiani nominis hotles arma tumendi, noique ad tarn sanctum ei 
iwvstarium opui, opere et exemplo religuoa anteire velimus, et prop- 
terea slatuerimus validam classem parare^ tciamusque civilalem IKH- 

(riim isfam per-uliarem et dilectissimam opportunitsimam esse (rircim- 
bus fabricandis; idcirco tex triremes apad vos fieri tiolumui, quarum 
cui-am vos suscipere debeatis. Et trium ex sex (riremium hujusnuyi' 
gubemationgrn et patronatum dUeclisfiiüs Gabrieli de ßonarellis equtti. 
et Galealio de Faneltis, el Mekhiort Aquerio, oratoribas apvd nos 
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slra cittä d'Ancona, Giulio papa II. — Düetü flglmoli 
salute ecc. Dappoiche ci b stato concesso dalla divina 
boDtä quello ehe noi semprc abbiamo desiderato e ricer- 
co; ed oramai i principi cristiani, tolto via ogni fomile 
di coDleDzione, sooo venuti ira loro a concordia, tanto 
ehe tinalmeDle possiamo sperare di poterci volgere piü 
ehe mai forli e con possente armata contro la perfidJa 
dei Turchi e degli alLri nemtci del nome cristiano; vo- 
lendo noi andare innaüzi a ogni altro coll' opera e col- 
l'esempio, quando si tralla di spedizione pietosa altrel- 
lanto ehe necessaria, abbiamo deliberato di apparcc- 
chiare poderosa armata navale. Sapendo per lanto ehe 
io cotesta citlä noslra di Ancona, specialmente dileUa, 
si possono coslruire eceellenli galfee, vogliamo ehe in- 
lanto ne siano eominciate sei soUo la vosira direziooe. 
n goveroo delle Ire prime galäe abbiamo gla assegnato 
di nostra spontanea voloolä ai diletli figliuoli, oratori 
voslri appo noi, Gabriele de'Bonareili eavaliere, Ga- 
leazzo de'Fanetli, e Melchior Acquieri, uomini prodi 
e ehe ci sembrano aUissimi a lale ufiieio. Yl esorliamo 

*>ftlris, nam ii nobit periilonei viti xunt, motu proprio demandav't' 
•nw. Horlamur igitur vns'haritatepatti-na ut fabi-icandis hujutmiidi 
'' iremibus exai.tiuimam 'uram et dilifjenliam adhibtatis. Pfus enim 
pro fabrira dictarum triremium vobis salisfieri curttbimus: et intU' 
?fr ut triremei ipsnt releriter confli-i posshit, pr<i im-isione Hgnorum 
pro diita fabrira farienda per diteclum filium Skolaum Calcaneutn 
Mfitu proüineia; nottr(c thesaurarium tummam quingeiitorum dui/j-- 
'''rum auri ad pr(etens vobis persoloendam vilumut et mandamtu. 
Oileiiitque filiis, comwiitatünu et hominibus Moatis tamti, Saurti 
SlpiiUi, CivHemiviF, et rasiri Firardi, lerrarum iiosirarum, exprcssc 
pT'ecipiendo mandamus quatentis vobis et commiMsariit vestris in 
ftinjin Urritoriis et distrirtu ligfuj, qwr fabrirandis hujusmttdi thre- 
"nibus necesiaria fuerint, redere et iiute asporlare benigne permit- 
t<"U, omni excusatinne et corUradictione i-essante. • 

• Datum RomiB apudS. Pelrumsuban'iloPiscaloris.diaX*' 
jtnmarii, MDIX. Pont. Nost, Ann. VI. — Sigismondus. » 
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dunque con paterno affetto a meliere tuUa la voslra 
cura e diligenza nella predelta coslruzioiie, e noi pen- 
seremo alle spese. Perctiö inlanlo 1' opera proceda spe- 
dita e voi abbiaie il danaro occorrenle al laglio dei le- 
gnami, vogliamo e comaiidiamo al diletlo liglio NIccolö 
Calcagai» lesoriero in colesta provincia noslra della 
Marca, ehe di piescnte vi coiiti cinquecenlo ducati 
d'oro. Di piü espressamente comanJando, ordiniamo at 
dileiU Hgli, uomini e popoli delle ooslre terre di Monle- 
saalo, di SaDlclpidio, di Civilanova, e di CaslelfiJardo, 
ehe a voi ed ai vostri mlnislri benignamenle pcrmel- 
tano tagliare e Irasporlare pei loro terrilorl e dislrelti 
il legname necessario alla coslruzione delle nominale 
%a\ke; messa onniuamente da parle ogni scusa e con- 
tradizione. > 

> Dato a Roma addi quindici di gennajo 1509, del 
noslro pontiücato anno seslo. — Sigismondo »'*. 

Gli AnconilanI pigliarono a volo la bella occasione 
ehe loro s' olTriva: ed islruiti altresi dalle lellere pri- 
vate degli ambasciatori capirono il gran conto delL'ar- 
mamento e della fabbrica, secondo l'interesse della citlä, 
del porto, del commercio e della navigazione, come tra 
poco vedremo. Neil' anno medesimo le sei gal^e erano 
falle, varate, e in punto di ogni cosa, tranne il corredo 
mobile; di ehe non avevano ricevulo nö istruzione nh 
danaro''. Perciö l'istesso Giulio alla finc dell'anno, di 
Duovo encomiando la diligenza degli Anconitani, ordi- 

" Questi 6 il celebre Sigismondo de' Cooli da Foiigoo, segre- 
Urio di Giulio II, ritralto di RalTaello oel DolissJmo dipinto della 
MadoDDa di detta citU, e aulore dei Commentart storici del suo 
tempo, come ho notalo nella mia Storia del Medio 6üo, II, 4ä6. 

" AHCHIVIO DI STITO iif F1BE5ZK cit-, Medio fevo, I. 403: 
< Fabbrican la galea, te oi ti attende con diligensa.... üi giorm m. 
aanta, haoendo perö tutto il legname pronio.... tenchi dichino ehe 
U principe Dona ne fece fare ui\a in ixnlisette giond. » 
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tiava il fornimerilo degli allrezzi e del corredo; e spe- 
diva dünaro, coine dalla iellera seguente, die per la 
sua importanza nell' islesso modo qui pubblico'^ 

« Äi ligli dilelli, eccetera. Pei discorsi del diletto 
tigliuolo Gaieazzo Fanelli, concittadino ed oratore vo- 
stro (piu Volte e senjpre volentieri da noi vedulo ed 
udilo), e insieme per le relazioni del veneralile fratello 
Antonio arcivescovo Sipontino, generale uditore deila 
Camera, tesiö tornalo d'Ancona, abbiamo inleso il pro- 
cedere delle fortificazioni di cotesta cittä nostra, e delle 
galöe da voi per ordine noslro costruite. Gralissinie ie 
nolizie dell'uno e dell'altro: e noi approviamo plena- 
mente e lodiarao la vostra diligenza e sotlecitudine. Ma 
perchfe poco sarebbe l' avere ben comincialo opere de- 
gne, se noD si facesse di condurle poscia a perfezione 

" ARCHIVIO ut sup.: c Dilectis flliis etc. litlelleximusnon solum 
0 ditecto fiUo Gateath Fanelh, ':oncive et oratore vestro, qucmplu- 
' wj et vitlimus et audivimus libenter, led etiam a ven. fralre Antonio 
0""A'cpo Siponiitto, Camerce Aplcre gencrali audilore, qui proximis 
dtefcuj islhic (ml, qwj in statu euet fabrica tarn murocum islius nostne 
""tofii, quam triremium quw apud voa jussu notlro construuntur: 

fuerunl nobisgratissima omnia qute Uli retulerunl, et vestram in omrii- 
•"« diligtnliom et tlmtium probamus atque laudamus. Verum quia 
ponim esset rem atiquam sireaue ccepisie, um' illa pari diligentia per- 
ß'-tretur et perdureretur ad opliilum exitum, de eadem diligcntia et 
*^uiiiale oesira con/Ui committimus vobis u( dicias triremet de opor- 
'iwii ooinifciM remis, an oris,veUs,anteimit, arboribus, armamentit, 
" aliii rebus necessariis tul nnvigaudum ea qua fieri poterit majori 
^fleritate, et quo minoripolest tumptu provilealis.- ila ut cum ncesse 
'"trit nihil obslet quo minus Ulis uti possimus. Nos providebimus 
'' pecuniis ad id necessariis: et interim ut ea comodius exequi pos- 
tuis scriptimus dilerto filio islius proüinciai notirtc Thesanrario u( 

.fAoat tUitim vubts du-:aUirum aun dc Camtra millepropartesumptus 
'ctarum triiemium, tu^-cessiccque benigne pr<ebebimus reliqua ne- 

'^»*aria. > 

• Didum Roma- apud S. Petrum, tub anulo Pis-atmis die i'' 
l^embris, UDIX. Pont. Nri. Anno VII. - Sigimmdus. •> 



70 ÜB.  II. — CAP. IV. [15 genci. 150'J. 

con pari diligenza e premura, noi conlidando sempre 
nella vostra prontezza e solleciludine vi corameUiamo 
di provvedere al fornimento delle delte gal&e con tutti 
quegli allrezzi e corredi ehe fanuo al navigare; cioe 
vele, remi, ;iacore, aDteone, alberi, ed armamenti; e 
lulto col mitior dispendio e la maggiore celerilä'possibile; 
perchü), come il bisogno ne venga, noi ce ne possiamo 
imraediatamenle servire. Sarä nostro pensiero sommi- 
nislrarvi il danaro: e tnlanlo, perchö possiale meglio 
eseguire le nostre commissioni, abbiamo giä scritto al 
diletto figlio Tesoriero di cotcsta nostra provincia ehe 
vi paghi a vista millc dueali d' oro detia nostra Camera 
a conto delle spese; e appresso liberalmente vi mande- 
remo quel ehe sarä necessario. 

» Dato a Roma, presso san Pietro sotto l'anelio 
del Pescatore, addi quailro dicembre iö09, del nostro 
pontißcato anno setlimo. — Slgismondo. > 

[Giugno 1509.] 

V. — Menire qaesii armamenti si facevano con gran 
pressa in Ancona, altrettanto rapide correvano le spedi- 
zioni da Roma e da Civitavecchia, come portava i'accesso 
di Giulio alla lega di Cambrä; e l'impetuosa indole di 
lai, ehe avrebbe voluto ogni cosa pensata e fatta a un 
tempo solo. Tutto verso Romagna e verso Lombardia, 
dove squillavano giä da piü parti le trombe contro Ve- 
nezia. Massimiliaoo imperatore voleva togliersi dal viso 
la vergogna della cacciata poc' anzi sofTerta, e contava 
unire airimperio il Friüli, Verona, Treviso, Vicenza, 
e Padova: Lodovico di Fraocia consenliva con lui per 
annettere al Milanese Crema, Gremona, Brescia, e Ber- 
gamo; Ferrante spagnuolo per riscuotere Brindisi^Tra- 
Dif Otranto, c Monopol!; il daca di Savoja per oltenere 
il reame di Cipro; il Papa per ricuperare Raveona, 
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Cervia, Faenza, e Rimini; i Fiorentioi per assicurarsi 
il dominio di Pisa; e il duca di Ferrara per arrolon- 
dare i suoi confini d'OUrepö. La congrega di tanli compe- 
tilori, con inlendimeulicosi divers), non poteva durare 
piü d'un anno; e 1 Veneziani facevano assegnamento 
sulla rivaliiä de! nemici per sostenersi: non cosi perö 
ehe nel prirao impelo della guerra, concorrendo da ogni 
parte tanla gente contro di loro soli, non perdessero a 
Uli tratto quasi luUo lo slalo dl terraferma. 

IG non seguirö l'esercito di Francia alla battaglia del!a 
Ghiaradadda, nfe le schiere imperiali denlro Padova, nö le 
bände roveresche intorno a Ravenna; perchö non devo 
lorcere lo sguardo dai navigli e dalle acque delt'Adriatico 
e del Tirreno, dove in quesl'anno occorrono due fatti 
assai diversi presso al Tevere di Roma, e sui Po di 
Ferrara. Comincio dal primo. 

[Agosto 4509.] 

I Barbareschi Ira le noslre discordie e le conlinue 
«uerre inteslioe crescevano d'arle e di ardire; e noit 
'rovando conlraslo, venivano da padroni sulle riviere 
d Ilalia. L' anno precedenle avevano saccheggiato la Li- 
8aria, menando preda di soslaoze e dl schiavi da ogni 
P^rie, specialmenle dal DIano, grossa lerra di quella 
•"'viera, dove gli abitanti collo stornio dei paesi vicini 
srano a pena riuscili a sollecilare la rilirala dei nemici, 
^enza polerne ricuperare.nö roba nk persona ". In que- 

PETRIS ßjiKHts, Hiiloria geiiuentii, in-foi. Anversa, <579, 
4-5: • Anno 4508 aiiqui tunici myipanmet tmurn Lugmticum 

"••n/l'» 'nifuieUu-unt.et dnceusione in rontittentem facla, juita Dia- 
*•"» oppiäum, (luobut millepast. amari dislans, haud jxenilgHdam 
P^^dam abfgerant.... Std indtflenarum viribua. male muliUilit fiosli- 
^'i W reprimerentur fai-tttm futt. • 

IUT5ALDCS, SQ. 4508 , o. S7. 
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St'anno i medesimi pirali, come i noraadi deH'Africa 
ehe mulano cogli armenti 1e pasture dopo aver consu- 
mato le erbe dei praii, finche non siano ricresciute, fa- 
cevano accolta di rapina sulle marerame di Toscana e di 
Roma, awenluraDdosi sine alla foce de! Tevere presse 
Ostia. Erano colä alla guardia due galee del Diassa, 
lutte fiacche e dimesse per aver raandalo le migliori 
fanterie al campo di Ravenna, e perö esposte a perdila 
quasi necessaria. Non rai richiedelc il numero dei ne- 
luici, nfe l'arle dei möslrarsi in pochi, nö gU agguati 
dei molti, nö il combaUinienlo dei sorpresi: i contem- 
poranei non toccano i pariicolari di queslo faLlo; ed 
io vorrei ignorarlo, e presse ehe non dissi cancellare 
ogni memoria delle due galere. Vi basti queslo: una 
fnggila, e l'altra presa". 

Cosi i Roman! impararonoacalcare le \iedi Algeri 
rasati, scaizi, e incatenati: cosi i pirali, ehe avevano 
giä raccolto nelfATrica le bandiere delle altre nazioni, 
e dei monarchi maggiori delta crislianilä, poterono ri- 
durre a compimenlo l'araldica cotlezionc degli stemmi, 
aggiugnendo a suo luogo anctie la baodicra papale. Dove 
mi bisogna notare ehe, sopra cencioquanta e piii le- 

» SiWjiiEGA, Derebus genuens. S. R. /.. XXIV, 600: « An- 
no 1509 Müuri hac frstale admixti Turm lillus Romaftum et mar^ 
Tuscum mfetlanuit. dweqve biremes mauromm unam Ponlifl is 
triremem i(Fperunt, aitera in fugam versa. • 

BiiABCs dt., 426: • Nnn pro ul ab Ojfia iideni Pii-aUr alte- 
ram Iriiemem pontificiam facili negniio inlercepere..., alteram vero 
tu fugam cottjecerviil. • 

GicsiiMAM cit., 865, F.: • Mori e Turcki rovbuirono im que- 
sC anno 4500 \a navigazione et in spiaggia romaiia pigliarono una 
lielU iliw galert dalia guardia del Papa, Vallra is H« fuggitle. • 

RAtsALDca, Anno <508, n, S7 (per errore di amicipaztoDe 
conie «vverle U Uanzi): • Id in anni tequenüt iPtlalem (309 referen- 
t!um esze; • 
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gni nemici io questi sessanl' aoni delia guerra piralica 
presi dai nostri marini e dalla loro brigata, ne abbiamo 
perduti solamenle sei. La galfea del Biassa nel mans 
di Ostia, la capitana del Vettoii faniio diciotlo nel canal 
di Piombioo, la sensile del DivizS il trentoUo atla Pr6- 
vesa, e la generalizia colle due coiiserve dell'OrsiQO il 
sessanla alle Gerbe. Della prima e dell'ulLime due, mai 
piü novelfa: in somma Ire perduie per serapre, o Ire 
ricuperale. Quella del Veltori dopo un anno rirnenala a 
Civilavecchia da Andrea Dorla, quella del Divizi ripresa 
alla Capraja da Gentil Virgiuio dopo Ire anni, e la ge- 
oeraiizia de!l' Orsini riconquislata dopo undici anni per 
niano di Ruggero degli Oddi alla baltaglia di Lepanto. 

[Sf dicembre 4509.] 

VI. — Intanto i Veneziani, da ogni parte compressi, 
sdrucivano con lulto 1' impelo della indignazione coutro 
j' duca di Ferrara: neinico piü vicino, debole, ed odio- 
so   . Avendogli giä preso ed arso Comacchio, divisavano 
Percuolerlo della slessa o peggior rovina dentro Ferrara, 
colcoDcorsodeiresercilo dalla parle di lerra, e dell'ar- 
ffiala di galere, di navi e di barche pel Po. E quanlun- 
*lQe alcuni senalori volessero dissuadere la intramessa 
del Daviglj nelle acque inlerne; e tra gli allri si dlchia- 
rasse contrario jl capilano Angelo Trevisanr, dicendo 
^'•e per le molie fortificaziuni pianlale dal Duca sulle ripe 
"5' fiume, e per la magreiza delle acque noo si poteva 
»•'niontarlo tanto addenlro senza grave pericolo; nondi- 
Dieno prevalendo negli allri  l'opinione  della propria 
Possanza oaTalc, e non avendo allrove come iorpiegarla, 
•' Senato ordinö atlo sles'so Trevisauo di eseguire gli 

AsniEAs MocESiGUS,  Belium  rameraeente,   \a-it.  Vene- 
*'a, I5i5, p, 44: , Duj Ferrariw rbtHlighium Polleünem ca-perat, 

«wplitu lena mariqu« infeslus erat, » 
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ordtni, e di assaüre gli stau del Duca pel fmrae COQ di- 
ciotlo galere, sei navelte, ed altri legni minori. 

U Trevisano veime nel Po per la bocca delle For- 
naci; ed abbruciala Cörbola, predando il paese inlorno, 
sali il fiume inliiio al Lagoscuro; e matidö ollre un 
grosso corpo di cavalleggieri, ehe per lerra lo accom- 
pagnavano, a scorrere le campagoe sulla riva sioistra 
dair Occhiobello al Ficlieruolo. Esse coU' armata , non 
potendo passare avaiiti, si ferraö In mezzo al fiunie 
dietro l'isoletta di qua della Polesetla; luogo distante 
undici miglia da Ferrara, e mollo acconcio a travagliar- 
la; dove voleva aspellare l' esercito dl lerra ehe prospe- 
ramenle procedeva da quella parte, ricuperala Monla- 
gnana, e quasi tulto il Polesine di Rovigo, Iiitanto al- 
lesliva il hisognevole ai vegnenti: gitlava UM ponle di 
barche per assicurare i) passo ai fanli e ai cavallif e con 
grandissima prestezza muniva le teste de! ponte mede- 
simo con due ridotti molto forti sulle opposie ripe 
del Po. 

Erasi il Duca adopernto inulilmente ad impedire 
la coslruzione e rafTorzamento del ponle: c di ciö e.s50. 
e i capilani ?uoi, e i Romani e i Francesi venutigli di soc- 
corso. stavano in gran pensiero; parendo a ctascuno ehe 
la ciitä di Ferrara non fosse in quel modo senza peri- 
colo". E chi un parlilo, chi un altro proponendo, final- 
mente gli stessi Ferraresi per la perizia toro dei luoghi 
e del fiume facilmenle ponevano il modo di sgominare 
l'armata, il ponte, e i ridotti dei nemici: cose da prin- 
cipio sembralc dilBcilissime. 

Perlanto il ventuno di dicembre il duca Alfonso, e 
con lui il fralello Ippolito caTdinale da Este, i TroUi> i 

" MocKMoiscit-, iß:« lalcrea Ffrrarienset,auctigallicitpo»- 
lificiisque auxUiaribuMt... rasUüum summa ope oppugnare aggrfH' 
SUill. • 
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Wori, i Guidi, i ßagni, gli Ariosli, i Tassoni, la nobillä 
e il popolo ferrarese, e insieme i capilani di Roma e di 
Francia, assaltarono a furia il ridoUo baslionalo di 
verso Ferrara. Non ehe pensassero di polerlo espugnare 
^! primo atlacco, nia solamenle volevano coshingere i 
Veneziani a cliiudervisi dentro, ed a lasciare sgombro 
l'arglne circoslanle del liume, per coprire liberamenle 
gli agguali dietro cerle risvolleche non polevano essere 
dal ridollo ne baUule, ne visle. Poi uella notle, foralo 
I'argine a fior d'acqua in piü luoghi, secondo il divisa- 
menio del Cardinale fraolio ingegnoso e imendenie di 
quesle faccende), distesivi buoni panconi d'oimo e di ro- 
vere, e falle a dovere le piaUeforme e le troniere, vi 
coDdussero celalamenle le migliori artiglierie della mu- 
mzione ducale, ehe n'avea di belljssime, giltale da'piü 
ecceljenti fondilori di quel tempo, raassime dagli Aiber- 
ghelti"; e steltervi quieli apparecchiandosi alla fazione 
della dimane. 

[ii drcembre 4509.] 

VU. — II giorno del ventidue, per tempissimo, sta- 
*aQo le geoti e le batterie dagli alleati, sopra e soUo 
^ll'araiaia nemica, coperli dagli argini, coi pezzi slu- 
diosamente livellali, e le munizioni pronte: n6 i Vene- 
^'aüi sospettavano punlo di quanlo nellanoUe si era ap- 
Parecchiaio contro di loro, quaodo a uo ceunö del Duca, 
siaascherale le irombe delle caunoniere,si apri il fuoco. 
P'ombö Taltacco tanto iiiiprovviso, e con lal vigore 
•^rebbevia via, ehe (qaanlunque I Veneziani subilamenle 
pscossi üon cessassero di nspondere) in men d' un'ora 
I armala nemica fu rotta. Alcuni legüi in (iamme, altri 

Cap, AscELO AsoELi-cci, Documenli inedili pei- sorvire alla 
"^•w ättUe armi da fuoco itatiane, io-8. Torioo, <869, p. 878. 
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in fondo, il Trevisano sur un paliscbermo in fuga, la 
capitana lulla forata in deriva e indi a Ire miglia som- 
inersa; ii presidio dei ridolLi in precipilosa ritirata, il 
ponte dislrutto; quindici galee, tre navi grosse, e molte 
minori soltomesse; duemila morli, tremila pvigioni: 
perdita di soll quaranla collegaii". 

Cosi terminossi in una giornata d'inverno la guerra 
di Ferrara per baltaglia anfibia in lerra e in acqua, llu- 
Tiale e niarina; donde Giulio seppe cavare gran frutto 
a beneficio degli slessi Veneziani, e riusci finalmenle 
a dininii-e la inlricala e slrana queslione della liberlä 
del mare. Per questo mi sono fermato sul Po, e mi ci 
trauengo ancora infino a compiuto racconto, spettalore 
del marzial irionfo dei Ferraresi e del Duca. Di ehe Lo- 
dovico Ariosto, quanlunque assenle in quel giorno cor- 
rendo per le posle ambascialore straordinario del Duca 
a cliiedere i soccorsi di Roma, ci ha lascialo ricordo nel 
classico poema, dove canta le gtorie della sua palria in- 
nanzi aU'islesso sovrano, cui dirige il discorso". Pro- 

" CcELiLs CALCACMSIS, ComtJWJii. devenetw claszU expt^na- 
tione, in-fol. BasÜea, 1314, p. 48i. 

BELCAIRCS, Commenl., lib. XI, in-fol. Lione, 1625, p. 332. 
BESIBUS cit-, Hb. IX, prop. iin. 
GuicciARDiHi cit., Hb. VIII. 
PAOLO GIOVIO,  Vita di Alfonso da Este, in-12. Venezia, 

I.W, p. 25. 
« LoDOvico  ARIOSTO, Orlando furioso, XL, 2: 

n Ebbe lungo spetlacolo H fedele 
Vottro popol la notle e**! di ehe stelle, 
Come in leatro, le inimiche vele 
Mirando in Po Ira ferro e fuoco astrette: 
Che gridi udir si possono e querele, 
Ch' onde veder di umano sangue infette, 
Per quanti modi in tat pugna si mora 
Vedesie, e a moUi dimostraHe allora. 

» Nol vidi io giä, ch' ero sei giorni innanti, 
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cedevano a remo sui fmme olto galee, prescelte tra le 
meno guaste, colle armi in mostra, e le bandiere ne- 
miche in forma di trofeo: segaivano appresso i bar- 
coni del ponte disfatlo, tutti pieni di prlgionieri disar- 
mati, e atiorno fuste e brigantini di guardia coile milizie 
•vilioriose. Ilduca Alfonsovestito di tuU'arme, e sopravi 
lo sirascico della clamide sovrana, sfoggiava dalla poppa 
deila galea dei Marcelli; e ii cardinale Ippoiito modesta- 
mente sopra una barchelLa ordinaria, senza inlromet- 
tersi negli onori deila viitoria, dimostrava coi falti di 
cederla tuUa al fralello. Le trombe squillavano marziali 
armoü!e,e l'arliglieria rinforzava il concerlo della pub- 
blica esullanza vivaraente espressa dalle aitissime accla- 
mazioni dei popoli accalcali sulle due rlpe, o concor- 
renti appresso ai vincItori sopra burchi, scafe, gondole, 
baltelli, Iancioni,caicchJ,saQdali, schifi, in sorama sopra 
paliscliermi d'ogni maniera. 

Rllorno volontieri alla voce Palischermo, perche mi 
credo onorato di parlare e di scrivere la lingua di Dante 
e di Colombo, anzichfe accatlare stranezze dalla Senna e 
dall'Ebro. I documeDli del secolo decimolerzo, i classici, 

Mutando ogni wa allre veiture , corso 
Con moUa fretla e moUa ai piedi sanli 
Del gran Pastore a domandar soccorso- 
Poi ni cavalli bisognär ti& fanti, 
Ch'in lanto al leon d' or rartiglio « ü morto 
Fu da voi roUo, ti ehe piü moleslo 
Non V ho sentito da- quel gmtio a questo. 

» MaA Ifonsin TroUi' il quäl si trovd al fatlo, 
Annihale e Pier Horo, e Ascanio, c Alberto, 
E Ire Ariosli, e il Bagno, e Ü Zerbinatto, 
Tanto me ne rontdr ch' io ne fui certo. 
Me MC cAtaWrpoJ le bandiere affatlo, 
Vislote ai tempio in gran numero offerlo; 
E quindici galee ehe a qneste riva 
Con mute legni star vidi capUve. » 
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i giurisperili, i viaggiatori, 1'Arioslo,iI Pulci, il Bolta, il 
Carena, fuUi ripetono Palischertno: tanlo ehe se v'ha 
nella iingua d'ilalia lecnico vocabolo di marineria da 
ogiii uomo ricevulo, gli k proprio desso. Bei terraine e 
vivo nella noslra Iingua soltanlo; la quäle ci conserva, 
specialmenle nelle cose del mare, le originali Iradizioni dei 
Pelasgtii. Secondo le radici arcaiclie esprime ia pluralilä 
degli scalmi {no^vs cntaX/ids); e secondo le italiche esprime 
pala e scalino, cioe rerao e caviglia. In somina risponde 
al supremo concelto di genere universale, tanto neces- 
sario nel discorso orcßnato e diflinitivo: e comprende 
con una sob voceogni manieradi piccoli Jegni asseguali 
principalmenteacanirainare coiremi,ea non dilungarsi 
troppo dal lido o dai navili grandi, pel servigio dei quali 
sono falti e condotti. SoUo queslo supremo genere en- 
trano i subalterni, come dire palijichermi marini, lacu- 
slri, e fluviali; e le diverse specie da caccia, da pesca, da 
lavori idrauhci; e le diverse qualilä di lusso, di salva- 
mento, di milizia, con luUi i loro nomi particolari e 
dislinli, come allrove ho nolato, perchfe si vegga la ric- 
chezza e proprielä della marioaresca noraenclalura ila- 
liana, onde siam francati dalla miseria e dalla vergogna 
di accatlare altrove ". Mi banne risposlo dicendo, die og- 
gidi i marinari non coslumano piü la voce Palischer- 
mo; e in vece usano dire Imbarcazione. Grammerce di 
tali novelle, Signore, chiunque tu sii ostinalo a stravol- 
gere ie voci con manifeslo neologismo, e servile imita- 
zione siraniera, in senso non mai conosciuto dai nostri 
scrillori accreditati. Fa senoo,vieni alla prova, rimelti 
in onore i termini noslrani; e presto presto vedrai i ma- 
rinari averli piü cari e ripelerli megtio ehe non le stra- 
nezze puntellale dall'abuso. Tutti sanno facilmente ac- 

" P. A. G., Medio eoo, 11, 347- 
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coDciarsi a! bene, anche nel parlare: e gli stessi mari- 
nari ne forniscono lumiiiosa prova, dismessa alia *uo- 
n'ora talta una congerie di vociacce, come tulli sap- 
piamo. Essi lian lascialo in specie il barbaro Canolto; 
tu in geriere di'allrettanLo delld stravolLa Imbarcazione, 
e vivi contenlo ^'. 

[20 febbrajo i5<0.] 

VIII. — Per la giornaia di Ferrara (nella quale di 
poco 0 di nulla s'intromise) crebbe lanlo la riputazlone 
diGiulio. ehe i Veneziani deliberarono volersi a ogni 

, paltoe subito pacificareconlui.Egliallresi da sua parte, 
ch6 in fondo non aniava l'inlramessa degli slranieri neile 
cose d'Ilalia, e non voieva il totale abbassamento di quei 
Signori, volentieri dMte oreccliio alle proposle; ie quaÜ 
immanlinente tennero occupaii i negozialori detl' una 
e dell'altra parte: tanto ehe un mese dopo la battaglia 
tutto era fatto. II Ponlefice riceveva nella sua grazia i 
Veneziani, quesli resliluivano Ie cittä di Romagna, e 
insieme pubhiicavano i capitoli della ioro concordia. 
Ne'quali capitoli Giulio, tenendo conto di ciö ehe do- 
veva aver promesso agli Anconilani, cavava fuori so- 
lenne dichiarazione, sommamente importante alla storia 
marinaresca, ende a gran trionfo della giustizia, anche 
per mutao consenso delle parti, finalmente era ricono- 
sclula la liberlä del mare. Questo accordo, come troncö 
it corso a tante miserie e a tante guene, cosl sia di com- 
piraento al largo discorso ehe ne ho fatto nella mia sto- 
na del Medio evo; e venga qui voigarizzato alla leltera, 
dair originale lalino. Nojoso documento nella forma , nel 
conlesto e neue coiilinue rainutissime riprese, impu- 

" ARIOSIO, I cioque canti ehe seguono it Furioso, IV, *8: 
a Gittar fa in acqua i palischermi: e genle 

Ä salular fo manda umanamente. » 
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gnazioni e riserve: dalle quali luitavia ciascuno puö me- 
glio compreDdere le cavillazioni con ehe lale libertä era 
irapugnata a discapito pubblico, specialmente delle ciUä 
marillime delta Marca e della Romagnä. Eccone il te- 
nore'*: 

« Capitolo decimo. Similmente gU Oratori veneti a 
nome del Doge e del Senato, come sopra, hanno pro- 
messo e si sono obbligaii per lutto il tempo fuLuro io 
perpeluo di Don impedire mai piü nfe frastornare diret- 
reltamenle o indiretlamenle, sotto qaalunque pretesto 
0 ragiooe, i suddili luUi e singoli immedialamenle sog- 
gelti della santa romana Chiesa, o vero delle cittä, ca- 
stella, terre e luogtii di ogni denominazione della slessa 
romana Chiesa, insierae coi loro ciltadini, abitatori, e 
popoll: similmente dicono di noQ impedire i sudditi me- 
dialamente soggelti alla medesima Chiesa ehe tengono 
cittä, castella e luoghi d'ogni raaniera in feudo o in 
vicariato, insieme coi loro vassalli, citladini, conladini, 
abitatori e popoli delle giä delle ciltä, terre, castelU e 
luoghi, tanto della Marca d'Ancona, ehe della Romagna, 
compresa eziandio la citiü di Ferrara coi suo lerritorio 
e distrelto, cosi ehe le persone di tutti i predetti luoghi, 
e i navigli d'ogni maniera, e le merci d'ogni specie 
possano navigare liberamenle, speditamente, e senza 
niuna gabella, pedaggio, imposiziooe, spesa, estorsione, 

" JiLii PP. II, Capitula et convenliones aim illustri dominio 
Venetoi-um sub die xx februarii JtfDX. in-i. Roma, <5I0. — Foglio 
volanle alla Biblioleca Casanat. Miscell. in-t, voiume 216. 

JuLii PP. II, Capitula et conventiones m tractatu inscriplo, Co- 
pia cupilulorumfactoi-um de anno MDXinter S. D.N.Miumsecun- 
((um eiDomtnium Venetorum. — Mss. Casanat., X, IV, 47, p. ^60. 

RAISALDLS, ^ni»., 1510, n. 2 et segg. 
SEKARECA , S. R. I., XXIV, 601, £. 
BKLCAIHCS cit., 339- 
GcicctARDisi cit., 567. 
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esigenza, o pagamento; ma in quella vece al tuUo fran- 
chi possano andare per acqua in qualsivoglia parte cosi 
deirAdriatico, come di ogni altro mare, e per le acque 
dolci. ÄDzi piü gli Oratori vpneti, come sopra, hanno 
promesso di lasciar sempre a tutti i predelti Ja naviga- 
zione libera, senza mai meUerc impedimento alle per- 
sone, alle merci, alle sostanze in niun modo nk solto 
alcun coiore o causa, ne anche sotto il preteslo della 
guardia e custodia del mare, alla quäle (in quanto si 
oppone alle predelle promesse) hanno specialmente ed 
espressamente rinunciato; ne pure sotlo preteslo di vi- 
silare le merci, o di rivedere i registri e le scritlure in 
qualunque modo esisteoli nei predelti navigli o presso 
gli stessi naviganti, aocorchö si allegasse il sospetto ehe 
le merci, le soslanze e ogni altra cosa espressa avanti 
potesse apparienere in tulto o in parte ad altre persone 
ehe non fossero soggetle al Pontelice romano. » 

Tante parole per logliere gli abusi, per troncare le 
dispute, e per slabihre il gran teorema della liberlä del 
mare " 1 

[Maggio <810.] 

IX. — In quella die papa Giulio si pacilicava coi Ve- 
oeziani, rompevasi coi Francesi e co'Tedeschi; non es- 
sendosi cosloro collegati con lui, come ho delto, se non 
per togliere alla Repubblica ogni possedimenlo di terra- 
ferma, e per allargare ciascuno le sue fimbrie in Ita- 
lia: quindi nö gli uni ne gli altri polevano adesso palire 
di vedere in qualche modo assicuralo il dominio veneto 
all' ombra e solto la prolezione della possanza papale. I 
quali umori, ingrossali da altre non meno lorbide sor- 

" P. A. G., La marina del medio ivo. Le Moonier, <874,1, 
*i6, 4ö<, 453, i58, 462, 463; 11, 398. 
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genü, quest'anno medesimo ruppero in aperte ostilitä, 
volsero a rovescio lo scacciiiero , e presto furoüo ve- 
duli gli alleati di Giulio pigliare l'armi conlro di lui. 

In queslo secondo periodo della guerra si rialzö la 
fortuna di Yenezia; i popoU di lerraferma, slanchi del- 
l'iüsolenza siraniera, richiamarono sao Marco; e le mi- 
lizie papali, condoUe dal celebre Francesco Maria della 
Kovere duca d'Urbiiio e nipole di Giulio, insieme con 
Marcantonio Colonna, antenato del Trionfatore, congiun- 
lesi alle müizie veiieziane captanate dal nolissimo Lo- 
renzo Orsini, dello comunemenle dai soldali, per ra- 
gione del feudo. Renzo da Ceri, afTroiilarono le schiere 
di Francia guidate da Carlo d' Amboisa e da Giangia- 
copo Trivulzio. I Papalini espugoarono per ingegno di 
Bramanle la Mirandola, i Veneziani loccarono sul Po 
qualche altro rovescio, e piü cose notevoU successero, 
secondo la grandezza dei prodi capitani ehe ho qai 
avanti nominal!. Ma tullo questo, corae negozio dai 
mio divisanienlo iroppo lonlano, ineilo da parte; do- 
vendomi rivolgere al mare insieme coU'armata verso 
Genova. 

Era la citiä di Genova da lungo lempo in graa tur- • 
bamento per civili discordie, ora commosse dai popo- 
lani conlro i nobili, ora dagli stessi nobili tra ioro divisi; 
i qiiali tulli per sostenersi gli uni contro gli altri aveaa 
perdulo insieme la liberlä, chiamando padroni di fuori. 
Prima si eran posli all' obbedienza del duca di Milano, 
poi del re di Francia: ed avendo Lodovico XII per que- 
sti lempi in dominio anche il maggior ducalo di Lom- 
bardia, si irovavano i Genovesi aggiogali insieme al- 
l'islesso carro di Parigi e di Milano. Ora sembrando dalla 
parle di lerra iroppo rislrelte le oslilitä conlro i Fran- 
cesi, Giulio papa ligure divisö porlar Ioro la guerra 
anche sul mare; non solo per diversione, ma piü colla 
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speranza di prosciogliere la sua patria dal giogo slra- 
niero. Laondespinse dalla Macra alla Spezia Marcantonio 
Colonna con grosso nervo di fanli e di cavalli; e cliiamö 
da Varese un corpo di quasi diecimiia Svizzeri, perctiö 
urlando alle spalle i Fraricesi dalla parte di Milano, cor- 
ressero difilali a congiungersi al Colonna sotto Genova. 

[Luglio<ü<0.] 

X. — Principalissimo fondamento per ottenere il 
fine aveva ad essere l'armafa navale dal capitan da Biassa 
allestita nel porto di Civilavecchia, intorno alla quaie si. 
raccoglievano le raigliorl milizie di Roma, e quasi tutti 
i fuoruscili genovesi con Otlaviano e Giano Fregosi, 
con Girolamo e Niccolö Dorla, ed aUreUall uomini di 
quella potenza e seguito ehe lutli sanno. Costoro inon- 
lavano lulli insieme sopra le sei galöe di papa Giulio; e 
appresso ne Iraevano undici di Venezia sotlo il governo 
di Girolamo Gonlarini, sopracchiamato il Grillo'". Qui 
adesso mi si offrono diversi successi, e belli esempi di 
tallica navale, talti de! caso nostro, ehe narrerö con 
quei parlicolari die ei lian conservato le scritture dei 
conlemporanei. 

II Biassa a prima giunta occupö Chiavan\ Rapallo, 
e Sestri die sono le migiiori cillä e terre della Ligu- 
ria Orientale; poi condusse j'armala innanzi al porlo di 
Genova, prometlendosi ehe i pariigiani di denlro fareb- 
bero rumore, secondo la consueta lusinga dei fuoru- 
scili. Ma in quella vece cupo silenzio nell' interne della 
cittä, e gente desta alle difese e alle batterie intorno alle 
mura era a vedere; perchfe al primo annunzio degli arma- 

•* BizARCS clt-, Mb. XVm, p. 428. 
BKMBCS cit., lib. X, p. 376. 
GuicciÄBDiHi cit., lib. IX, p. 590. 
BKLCAIBüS cit., lib. XII, p. 343. 
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menti di Civitavecchia, i Francesi ed i loro partigiani 
(corae poi si seppe) avevano iiUrodoUe moile milizie, ed 
altre continuamente ne chiamavano di Lonibardia, e 
gran gente dalla riviera occidentale. Oltracciö era enlralo 
uel porto Piergianni, cavalier di Rodi e capitano del re 
con sei gälte, e sei di quelle grosse navi ehe, per lo piü 
usate nel traffico, prima dal Genovesi, poi dagli SpagnoH 
e Portoghesi, cliiamavansi Caracche ^\ La voce deriva dal 
Cärabo dei Pelasghi: e rimenata dai iioslri cronisli anlichi, 
trapassa nel diminulivo a Caravella". Con questi pre- 
sidi, imbrigliala la cittä contro ogni movirnento inlerno, 
uon reslava agli assalilori allro partito se non bloccarla 
dalla parte del mare ed affamar|a: chö essende in luogo 
sterile, e dilBcile a ricevere altronde ehe dai mare le 
TJttuaglie, contavaiio irenta giorni di blocco per cosLria- 
gere la piazza alla resa. 

Perciö il Biassa, praticissimo di quella riviera, 
persuase al Grille di meltersi seco alla guardia presse 

^' ARIOSTü, Ortündo/'urioso, XVIII, 35: 
a E quivi una Caracca rilrovAi'o, 

Che per Poneiite mercanzie raguna : 
Per loro « pe' cavaüi s' accorddro 
Con un vecchio padron ck' era da Luna. » 

" CAFFABO, La Cronichetla di Gerusalemme, p. 37 e piü volle 
negli Annali, ediz. del Pertz; ed iodice del raedesimo che scrive 
talvolta Gorahus. — Noto il passaggio della Bt in Vu. 

IsrooBLä.XIX, 1, fiD. cilalo dal FORCELLINO; Carabus, i, m. 
e i Greci Kipaßcs, oj, ö: « Navigü genus. » 

BABTOLOHMEO CRESCENTIO, La nauUca rnddHerrafita, in-4. 
Roma, <602, p. 526: « l Greci di oggi chiamano alla nave Caravi.p 
Dunque dal Pelasgo, cnmune ai Greoi e ai Latioi, Carabo; indi 
Caracca, e ii diminulivo Caravella, senza bisogoo di aspetlare col 
ctiiarissimo A»ARI gli Arabi in Sicilia. 1, 302, che ginghiozzando ci 
dicano Karra-ka per nave incendiaria, fuor di proposito. 

Bosiocit., III, 7.22, 25, 88. 99, i08. Paria della nuova e 
della vecchia Caracca di Rodl, la prima dellequalicostruitaa Nizza. 
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il porto dal lato Orientale in un senetlo, chiamato allora 
la Fossa di Villaraarina, dove era buon sorgilore, ripa- 
ralo dalle lempeste e dai nemici per un lungo ed am- 
pio scanno di bassi quasi a fior d'acqua, innanzi al 
quäle dovevano necessariamente frangere le onde, e 
dovevano arreslarsi i navigli vegnenti dal largo. Dun- 
que le sei gal&e di Roma e le undici di Venezia enlra- 
rono in quella insenata dalla banda di levante, dieron 
fondo,posero le vedelte sui monli, e si lennero presti 
a uscir fuori per ghermire qualunque naviglio si fosse 
voluto avvicinare al porto. Questa slallia non saprei 
dire con quäl norae sia oggidi espressa dai Genovesi; 
nö posso d^lla mia memoria, nfe dalle relazioni degli 
amici dedurre la permanenza del seno e del banco": 
ma rispelto al falto ehe narro non ö possibile nh a me 
ne ad altri il dubitare, perchö espressamente descritto 
da quel grao capitano e sommo laltico del suo tempo, 
nipoie di papa Giuüo, ehe aveva maiio in quesle fac- 
cende e ne sapeva tutlo il filo e tutti i punli; dico di 
Francesco Maria della Rovere duca d' Urbino, dal quäle 
ricavo le qualitä e i nomi dei luoghl, come stayano al- 
lora ". 

*• CARTA di Genova e suoi contorni. Superba iocisione in-fol. 
massimo alla Bib!. Casanal. Q. I, 4, in CG. (Niuno tndizio di que- 
sta posizione). 

CARTA idrografica della Liguria per gii uSiciali e piioli della 
marina sotlo la direzione del virearmniraglio cav. Giuseppe Albini. 
Incisa nello slabilimento di Niccoi6 Armanno, gran fo!. Genova, 
4854, — (Mette ua seno dietro io scogiio della Campana, ma noQ 
al caso Dostro, perchÄ troppo vicioo e soggetto alla piazza, e di 
poco o niun fnndo. I Genovesi da me ioterrogali non conoscono 
questo seno, nö il nome di Villamsrina.) 

" FRASCESCO MARIA DELLA ROVEBE, Discorsi miUlari, \ß-ii. 
Ferrara , 1583, p.30: • Come fece Piergianni francese poco Irmtano 
da Genova verso levante ad un luogo chiamato la Fossa di Vtllania- 
rino con misier Hieronimo Contarmo detto Grillo, il quäle haveva 

GnsLimoni. Gnem d^Pirati. — 1. 9 
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XI. — Se non ehe il capilano Piergianni coi Genovesi 
del suo parlilo, iiou volciuJo perdere la citUi, ne la- 
sciarsi bloccare, usci fuori alla testa delle sei galce e delle 
sei caracciie, risoluto di sloggiare il Eiassa dülla formi- 
dabile posizione e levare so slesso di angustia. E sapeiido 
eglt pure dello scarino e degli ostacoli al suo procedimen- 
10, tenne questo modo. Innanzi alle caracche pose le galfee 
per rimburchio, e inuanzi alle galfee mandö ie sei bar- 
che maggiori per allacco; ciascuna barca con un pezzo da 
trenla sulla prua : caracche, galfee, e barche a sei riglie, 
in tre file, luUe legale tra loro con lunghissimi gherlini 
intugliüli, lanlo ehe ogni legno polesse condurre, ed 
essere a un bisogiio condolto dagli altri". Ciö fatto Liguri 
e Francesi sulle barche con buon reineggio e it piom- 
bino al!a mano, si accoslarono lin quasi sullo scanno, e 
aprirono il fuococo'sei pezzi da Irenta coutroil gruppo 
delle galöe ormeggiate, facendo loro grau dacno, spe- 
cialmenle nei poslicci e nel palamenlo. 

Non niica ehe il Grille e il Biassa e quegli altri ca- 
porioni stessero colle mani alla cintola, ehe anzi rispon- 
devano a cannonate furiosamenle. Jla preslo si avvidero 
ehe per essere Ie barche piccoli legni, e seaipre io 
moio sul mare, difiicilmente si poteva offeüderll. Pro- 
varonsi allora ad uscir fuori per tianco: ma le caracche 
a eavaliere sul callone dell'acqua piena, tempestando 
con lunghe colubrine e con doppi cannoni da cento lib- 
bre di palla, viltoriosamenle difendevatio le barche: ne 

diciasselle galee, imdvi veneliane et sei di Papa GiuUo, il quält era 
stato in spiaggia aperla, con uno scagnn pcrö dttianzi eoperto d'acqua 
ehe lo faceva sicuro dalle barse, et voleva assediar Geitova. » 

*" DELLA ROVERK eil-, 30, b: « Le barche haveano una corda 
ehe giungfva flno alle caracche: et iiuando kavevano tirato, queUi 
delle caracche limvatio a id 1» barva, ei havea tempo di cargar il 
pauQ. • 
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a petto di quella grossa artiglieria potevano conlrasläre 
le galere nostre uscendo ad una ad una coi corsieri co- 
muni da cinquanla'^ In somma il Grillo e i( Biassa 
dovettero filare costa costa per lirarsi fuori dal pozzo; 
e dovellero lornare iiidietro senza conchiudere nulla, 
anzi afflitti da molli danni. II capitano di Francia assai 
rispeltosamente seguilli alia coda. Toccaron gli iitii e gli 
altri all'ElIja: il Biassa a Liingone, Piergianni al Ferrajo. 
Poi dalia punta diforana dell' Argentaro questi rese il 
bordo verso Genova, e gli altri eoütinuando la bordata 
ripararono nel porlo di Civitavecchia ". 

Quando uiiirai contar maraviglie deli' arte moder- 
na, mettiLi in guardia: e senza misconoscere i miglio- 
ramenti ehe a grado a grado si svolgono, ripensa al 
passato, cercane ie notizie, e troverai sempre piu ehe 
comunemente non pensano i prosuntuosi del tempo 
präsente. Le Piramidi, il Colossfeo, il Partenone,il Pan- 
leon non si fanno piü; e le opere d'arte degli Etruschi 
e dei Greci si studiano ancora. Ma senza andar lanto 
lungi, eccoti nel principio del Cinquecento dalla parte 
di Piergianni e de' Genovesi lali palischermi ehe efiica- 
cemente entravano in lizza con pezzi da trenta, cio6 di 
qiieir istesso calibro, del quäle si compone 1' araiamenlo 
ordinario nelle balterie dei vascelli a tre ponll ehe an- 
cora restano negli arsenali d'Inghillerra e di B'rancia. 
Pensa allresi la grandezza e forza, delle caracche ehe is- 
savano a bordo que'cotaii palischermi, e melteauli in 

'• DELLA ROTERE cit., 30: >ipiergianm andö a trovar Grillo.... 
fl armö le bärge delle caracche, et poseli sopra sei cannoni da trenia 
' ui'?..,. et U cannoni di cinquanta delle galere non tiravano quanto 
^ colobrine et cannoni da cento delle caracche. » 

*' BEMDO cit., 39i. 
AIocESiGO cit., 63. 
GitäTiNiASi cit., 26ß, 267. 
SESAREGA, S. n. /,, XXlV , 6P2, 605. 
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coverta presso a cannoni doppi da cento libbre di 
palla in ferro, di ehe dir6 a parle qut appresso. Intanto 
vedi arlifizio nella distribuzione delle forze sopra tre li- 
nee, secondo la pescagione dei legni, per accostarli sicu- 
ramente al bersaglio; e vedi teoria di convergenza e di 
unione per mezzo di quei canapi ehe tenevano diciotto 
navigli di specie diversa in un sol corpo allo a ofTen- 
dere alla tesia e alla coda; ed a resistere compalto da 
s6; e a porlar soccorso in ogni membro quanlunque 
lonlano, secondo gU eventi. Vedi pur quei gherlini di- 
stesi tra le lile a grande distauza, i quah impedivano 
ancora al nemico Tenlrar di mezzo e jl tagliar fuori 
una parLita dalt' allra: sistema di legami clie in aicuna 
circoslanza potrebbe tornare con molto Taataggio an- 
che adesso. 

Dalla parte del Grilto e del Biassa possiamo notare 
la scella di eccellenle posizione pel blocco: vicino alla 
cillä , rimpelto alla bocca del porto, dietro allo scaono, 
al riparo delle tempesle del mare e degU insuUi dei 
grossi navigli. Ciö non perlanto tornarono colla peggio, 
e ciö per due precipui difetli. Primo, perche nella in- 
senata falliva loro il maggiore requisilo di stazione mi- 
lilare, ciö ö dire lo spazio sufficienle da uscir fuori in 
ordine di batlaglia. Secondo, perchö accettarono il com- 
baUimenlo fermi suU' äncora, non curando i vanlaggi 
ehe naiuralniente secondano rimpeto dell'assaliiore, e 
gli mettono quasi la melä della vittoria nelle mani. Do- 
vevano uscir subiio al largo, e non fldare troppo nei 
ripari, e nella inerzia della massa immobile. Chi sla 
sciolto e libero puü andare dove e quando vuole, e da 
quella parle e in quei modo ehe piii gli talenta confon- 
dere 1' avversario accoccolato e poUro. 

XJI. — Ora non posso passarrai dei progressi dell'ar- 
tiglieria, per quei ehe ne dice a proposilo di questi fatti 



[Luglio !5iÖ.] GAP. D. DA BIASSA. 89 

marinareschi il noslro aulore. Parlando del Biassa, del 
Grillo e di Piergianoi egii dislingue caDDOoi da trenta, 
da cioquanta, e da cento; e indica il calibro raggua- 
glialo a! peso della palla di ferro. Dunque non piii bom- 
barde o bombardelle, secondo ciö ehe ho detto net Me- 
dio fevo. VeDiamo al caDnone. 

In prlncipio il caonone era la parte posLeriore della 
bombarda, dove si metteva la polvere e il coccone: 
poscia alluDgato diveniva artiglieria compiula, e maa- 
teneva il nome di Pezzo. Se ne facevaüo dei grandi e 
dei piccoli d'ogoi maDiera, e li chiamavano basilischi, 
aspidi, dragoni, sagri, falconi: nomi spaveotevoli di 
uccelli rapaci, dl bestie imaginarie, di mostri favolosi. 
in somma piü ehe trenla Ira specie e varielä ehe ri- 
cordo qui in ordine di grandezza: basiüsco, dragone, 
possavolanle, serpentino, colubriüa, cacciacornaeehi, 
aspido, girifaico, sagro, peroice, pellicano, sagreito, fal- 
cone, falconelto, smeriglio, ribadocchioo, cerboltaaa, 
saitamarLino: oltraceiö le artiglierie di canna corla; cioe 
bastardi, rebulü, crepanti, veralti, aquile, mojane, cor- 
lane, vugleri, tarabusli; e le molte varietä denomioate 
dagli uffieispeciali, onde dicevansi spacciafossi, spazza- 
campagne, traditori, trabucchi, redöni, forlini, e piü 
aUri Domi ehe uscivano dall' arbitrio dei fondilori^ e 
dei eapitani, come De diee per questi tempi 1' Ariosto '*. 

Arrogi il composto di ciaseuoa di queste forme 
coU'altra; e piu le artiglierie di molle caaae unite ia- 

•• LoDOvico ABIOSTO, Orlando furioso, XI, S14: 
B E quäl bombarda e quäl nomiiia scoppio, 

Qual sempHct cannon, quäl cannon doppio. 
• Qual sagro, quäl fakon, quäl colubrina 

Senlo nomar, come al suo autor piii aggrada, 
Che il ferro tpesza e i marmi apre e ruina 
E omnqe pcma si fadar la itrada. a 

8' 
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sieme, ehe chiamavano orgaoi: pezzi fasi coii due o tie 
anime, o cou piü camere giraoli alforiio a una Iromba 
sola per moltiplicare i colpi, e si dicevano carmoni 
coiDposü 0 compagni; di ehe abbiamo i disegni nel Vat- 
turio di Rimini, e üelle carleile di Leonardo all' Ambro- 
siana ; e abbiamo i campioni nei musei di Europa. Tra 
i quali niuno ch' io sappia novera an vecchio cannone 
da venliquattro die ho veduto all' arsenale di Tophane 
in Costantinopoh, di iromba apertaad enlranibe le eslre- 
milä, e alla culalla una gran ruota massiccia e gliaiUe 
dielro la tromba, in guisa da presenlarle successiva- 
menle dodici incameralure cavate nell' istesso massiccio 
della gran ruota, capaci di aUreLla[Uecariche,e perO di 
dodici colpi in punto. 

Inlaiito le arli belle, giä risorte, piaceansi adornare 
di Dobili disegni le lerribili bocche da fuoco: üori, fo- 
gliami, fesloni, coroue, delüni, figure d'uomini e di 
animali, stemmi e imprese di squisilo lavoro si spiegano 
0 s'inlrecciano sulle maniglie, sulle gioje, sulle fascie, 
e sui botloni de' pezzi; lanto da renderli preziosi aoche 
come monnmenti delle arli del disegno, e degni di slare 
nei musei allato alle statue e alle scullure. 

Appresso il criterio filosolico si applica a toglier 
via la confuslone, i ghiribizzi, e l'arbilrio; e forma or- 
dinalamenle sopra norme slabili i generi e le specie. 
Prirao genere il cannon protolipo, lungo venli bocche a 
palla di ferro da tibbre cinquanla; e gli sidä i'aggiunlo 
di Cannone iiUiero, ordinario, comune: lulti gli altri a 
HD bei circa mullipli o summuUipli del primo. Onde 
cannon doppio da cenlo, mezzocannone da vealiqualtro, 
quarlo cannone da dodici, otlavo cannone da sei. Ne- 
glette le piccole dilTerenze, come si usa delle frazioni. 

Secondo genere i cannoni di canaa luiiga, ehe pi- 
gliano nome di Colubrine: e tra queste rurdinaria o 
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comune di trentadue bocche, Iraenle paila da libbre 
fienladue. bidi coi mubipli la doppia da sessaiJta(|uaUro, 
la mezza da sedici.la terza da dieci, e la qaarla da oUo; 
•senza contare le straordinarie di boccbe quaranta, e le 
baslarde di veiitisei. 

Terzo genere i cannoni di caiina corta, da due a 
uUo boccbe, ehe pigbaiio riome di mortaj e di pelrieri 
per sciiraveotare palle caricbe, carcasse, scaglie, fer- 
racci, e catene. 

Le specie subalterne e le varielä traevano dalle 
forme e condizioni accessorie, e le esprimevano couag- 
i:iunti diversi: oiide cannoni colubrinati o serpentiiii 
dicevario i püi iungbi di canna al di sopra delle venti 
Ijoccbe in calibro di misiira. Gli altri dicevano bastardi, 
soUili, rinforzati, poveri o nccbi di metallo, reali , se- 
guenli, incamerati, iisci o rigali. Davano allresl ag- 
giunli diversi secondo i'ulTicio: e iiomavano cannoni da 
campo ehe ora diciamo da eampagna; cannoni da bal- 
leria, die ora diciamo da breccia; e cannoni da muro, 
ehe ora diciamo da piazza e costa. 

Queslo valga per chiarire tuUa insieme la nuova no- 
menclalura ehe mano mano ci verrä innanzi nella sto- 
ria e oei documenti, secondo il melodo fin qoi lenuto. 
Penso dl spiegare da me !e ragioni de) mio racconlo, e di 
scusare le allrui poslille. Penso a Tilo Üvio (mi si per- 
doDi l'altezza del paragone) ehe se avesse creduti neces- 
sart i discorsi degli altri sopra le sue Decke, egii avrebbe 
faiii da se i eommeulari, e cerlamenie meglio, rispeUo 
alle sue luieuzioni. 

[Agosto15IO.] 

XIU. — Inlanlo il capilano di Roma e quel di Ve- 
nezia, rimenando mdieiro Marcantonio Colonna^ i dae 
i'regosi, i due Dona e gli altii, veuivano in Roma 
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con lieta faccia accolti da Giulio, il quäle volle averli 
lutti insieme alla mensa, e farli partecipi de'suoi dise- 
gQi; dimosirando loro come senza perdersi d'aoimo 
fermato aveva di ripigiiar subito subito e COü maggior 
gagliardia quella impresa medesima. Iraperocche Diente 
avvilito, anzi piü ardentee sdeguoso per la repulsa, ar- 
mava anche esso in Civitavecchia cinque caracciie e uoa 
galeazza da contrapporre alle nemiche di alto bordo; e fa- 
ceva racconciare le galöe, e scriveva soldali per opera di 
Francesco Ghiberti, allora cbierico di Camera e com- 
missario dell' armata. In somma a mezzo agosto cbiamö 
tutti alla mostra sulla foce del Tevere, dove esso slesso 
montato sul suo bucintoro volle personalmente rasse- 
gnar le caracche ad una ad una, e poi la galeazza, e ap- 
presso nove galere del Biassa, e diciassette di Venezia. 
Indi per dimoslrazione di conlentezza fece distribuire 
alle genti in donaüvo straordinario sedici botti di vino, 
trentadue buoi, sellantaqualtro mootoni, e pau fresco 
inbuondato. Finalmenle imbarcatosi sulla capllana del 
Biassa al cenlro di lullo lo squadrone romano e vene- 
ziano, colle navi grosse appresso, navigö sino all' altura 
di Civitaveccbia ^'. Di lä licenziö l'armata con molü 
augurii all'irapresa di Genova, verso la quäle al tempo 
stesso scendevano dali'Appennino le fanterie del Sassa- 
teili, spintevi in fretta da Bologna; ed esso, venuto in 
terra, montava a cavallo dirigendosi verso Viterbo, ed 
oltre per Bologna e pel campo, dove si combatleva ugual- 
mente contro i Francesi, e si preparava l'espugnazione 
della Mirandola *". 

" FOLIETTl eil., ap. BüRMASS, 1,1, 707. 
BizARus cit,, üb. XVIII, 427, 430. 
BBLCAIRCS cit., Üb. Xll,343. 
GLICCURDIM cit., üb. IX, 698. 
P. A. G., Medio ^o, 11, 467. 

" PARIS DE GRASSIS cit.; « Die ^^'m octobi-it in festo s. Luca-, 
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rSett. iS\Q.] 

AUresi i mioistri di Francia, consapevoli dei mo- 
vimeüti ehe da terra ehe da mare facevano i Papalini e 
i Veneziani, non lasciavano cosa alcuna opporluna alla 
difesa per mare e per terra. E giä Piergianni colle sue 
caracche e colle galee de'Geoovesi era uscito al confiüe 
iocontro ai vegnenli, aspeltandoli nelie acque di Porto- 
venere. Lß due armate si incontrarono sollo vela con 
veati maiieggevoli, e presero subito a combattere da 

•luDgi con grande strepilo di eannonate: ma sempre da 
iungi, perehö si leoievano a vicenda, ne I' uno ardiva 
investire 1' aitro. Anzi il Biassa e ii Grillo avevano fermo 
di non avventurarsi a battaglia di esito incerto, per non 
perdere il frutlo ehe speravano piü faeilmente eonseguire 
dalle pratiehe dentro al!a cUiä. Perciö conlinuarono la 
rolta sempre innanzi, e sempre sparando dalla destra 
conlro Piergianni ehe seguiva cosleggiando verso terra, 
e coniinuaraente rispondeva dalla banda sinistra, tanto 
ehe giunsero insieme alla vista diGenova. Cola il Biassa 
principalmente voieva dimostrare la costanza nella im- 
presa, e far sentire a quel popoio lo slrepito delle arti- 

MDX. Äd meas sacras cwremonias numquam pertinere videtur bel- 
lorum hostiUum apparalui.... verum affeclus patriw.... me cogii ut 
iliguid de Üs lanlutn quce ad rem Pontificis faciunt dtcam.... Die 
prima mensis seplembris SSmus D. N- cum apud Faliscos ageret, ex 
causit novis animtun ejus movenlibus.... Statuit versus Bononiam 
profimci, et cadem die tnca-pit iter suum.... Die jovts mna januarii 
MDXl SSmus ex Bononia recessit profeclurus ad exercilum mititta; 
«i«E, iilellecturiis causam qwtre.... non procederent contra Gallos, et 
»d expug»ationem Mirandulw et Ferrariw.... et licet ab Omnibus et 
univcrsis tarn Patribus el Prcelalis de Curia, quam etiam Bononien- 
tibtts, profeclio ipsa damnaretur.... Tarnen ipse, omnibus prcedictis 
''on obstanlibus.... statuit pro/Icisci. » 
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glierie, eriscuolerlo, e dargli a vedere qualche tratto di 
bravura. Aun suo cenno Giano Fregosi, il piü caldo dei 
fuorusciti, con una s-ietüa di gran remeggio e piena 
di gentescorsedue volle inoanzi alla cUta, fecesi sempre 
piü presso al porto, e col suo ardire costrinse i nemici 
a crescergli la fiducia di entrarvi dentro. E in sul falto 
cacciovvisi di mezzo, correndo lunghesso il moio e 
tentando a gran voce gli animi dei Genovesi; finchfe 
preso di raira dai castelli ira un oembo di fuoco e di 
ferro, assicurato nondimeDO dalla velocilä dei suo legno, 
polö litirarsi senza danno. Allora soltanlo il Biassa virö 
di bordo, e volse verso Civitavecciüa senza die il ue- • 
mico osasse püi molestarlo ". 

[Oltobre45IO.] 

Piegando oramai la stagione al verno, i Yeneziani 
presero congedo, e ne andarono affliui dalle terapesle 
per r Ädrialico, dope perdule cinque galfee nello slretto 
dt Messioa. Ma Gialio e il Biassa restarono tanto ininac- 
ciosi, e dieron si lungamenteda fareaiFrancesi,e tanla 
parle dei loro fuoco posero in petto ai partigiani, ehe 
finalmenle ai venti di giugno de! 1512 i Genovesi levato 
il rumore, e cacciato il presidio slraniero, ripigiiarono 
le formeconsuele dei loro governo,ecliiamarono Giano 
Fregosi doge della palria. 

[4Ssettembre i5H.] 

XIV.— Ora ripigliando l'argomento principale e la 
difesa della spiaggia romana contro i piraü, passiamo 
a considerarei falii di papa Giulio anche inlorno a que- 
sla necessitä sempre crescente nel suo terapo. Tnlto in- 
teso a mantenere 1' alleanza dei Veoeziaui, e la üducia 

*' FoLiETTA cit., 816, e gli altri delle note precedenli. 
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üei Genovesi, non licenziö le galöe giä coslruite in An- 
coiia, ri6 Ic alire trovate in Civitavecchia; anzr aggiun- 
sevi piü due galee e due brigantini in isquadra spe- 
cialmente depuiata aila guardia de! Tirreno con certi' 
capiloli die gii rendevano facile la dnplicazione del nu- 
mero e iieve la spesa. I quatlro legni dovevano formare 
squadra permanente in arme per la guardia delle ma- 
nne, senza escludere i legni maggiori, lenuli di ri- 
serva al bisogno straordinario, come si usa anche adesso. 
Pei raeriti del capilan Baldassarre chiamö a quesLo spe- 
cialeservigioGiovanai suo figlio, il quäle, lultochö gio- 
vane, godeva ripulazione di espeno e valoroso marino. 
II tenore delle conveiizioni risuUa dall' istrumento della 
condolta, ehe ora pubblico nel nostro volgare col testo 
originale a fronte, come fo sempre cho mi si offrono 
ilocumenti importanti ed inediti". 

< Capitoli del Capiiano delle galöe. In nome di Dio, 
cosi sia. — Anno mille Cinquecento undici, indizionede- 
cimaquarla, giorno quindici di seltembre, e del ponli- 
ficalo del santissirao in Cristo padre e signor noslro Giu- 
lio per divina provvidenza papa secondo, anno oltavo. 
A tutti sia manifesto e palese pel presente istrumenlo 
pubblico ehe gl'infrascritli sono patli, convenzioni e 
capiloli, fatti, fermati, conlratti e stabiliti, tra il reve- 
rendo padre e signore Lorenzo Fieschi, vescovo Asco- 

" JDLti PP. II. Capitulor.. anno 4503-^312. — ARCn. SECR. 

»AT., t. LXH. p. 251 — SCHEDE BORGIANE. — COO. VATICASO , 36- 
gnaton. 8046: 

« Capilula Capitanei triremium. — In notnine Domini, 
amen. Anno miilesimo quingfntesimo undenmo, indktione xif, die 
wro decimoquinto memis sepieiibris pont'ficalus, SSmi in Xto 
POtris et domini noslri. domim Julii divma providenlia papcE secundi 
anno oclavo. Cmclis pateat evidenter et sit notum per hoc prcEsens 
pullicum mstrumentum, quod infrascripta sunl pacta convenliones er 
<^<ipiiuta, inita facta firmata et slabihta inlor rev. in Xto palrem et 
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lano, vicecamerlengo, nella reverenda Camera aposto- 
lica luogolenente del reverendissimo signor cardinale 
di san Giorgio, RalTaele vescovo Osliense, camerlengo; 
coir inlervento presenza e volontä dei reverendi padri 
P. Orlandi, vescovo eletlo di Mazara e tesorier generale 
di noslro Signore; e piü Ferdinando Ponzelti, decano 
dei seguenti chierici di Camera, cioe dire Filippo di 
Siena protoootario, Lorenzo Pinzi datario, Francesco 
Armellini, e Giovanni Botonti da Viterbo, iiisieme nel 
luogo dell'udienza congregati, e sugU interessi della Ca- 
mera consultanli e deliberanli in nome e vece del pre- 
fato santissimo Padre e della sua Camera, per ordine 
speciale dell'istesso nostro Signore, espresso coll'ora- 
GOlo della viva voce intorno a qiiesto contratto: slando 
essi tutti i predetti da una parte, cd il signor Giovanni 
da Biassa daH'allra parte, ciascuno per se stesso agente 
stipulanle e capitolanle inlorno e sopra la guardia del 
mare e della spiaggia romana e per solenne contratto 
convenuti oei singoli capitoli ehe seguono, ciofe: 

« i. II predeito   reverendo   Signore,  vicecamer- 

dominum Laurentium de Flisco epüm EscaUm. vicecamerarmm, el 
in Camera apTica rerni in Xio patris ad dni Raphaelis epi Oiticn. 
car, s. Georgii dni Papco ramerarü iocumtenentem, cum prwscalia 

consensu et voluntate revm. palrum P. Orlandi electi Mazaren. 
prafaü S. D. N. thesaurarii generalis, Ferdinandi Ponsetli dccani, 
Pbilippi de Senis prothonotarü, Laurentü Pinfii ejusdem S. D._^- 

' datarii, Francisci Armellini, et Johanis de Viterbio, Camerce apUca; 
clericorum prwsidentium, simul in uno loco audienticB congregatorwn 
et super retnis CamercB apTiccE consuUanlium, et deliberanlium, vice 
el nomine pra'fati S. D. N. et Camean oplicw, speciali mandato ipsis 
a S. D. N, viv(T vocis oraculo super hoc facto, inier eos ex una, ac 
dominum Joannem de Btasiaparttbusex aUera, pro seipsis agenles stt- 
pulantes et capitulanles de el super cusiodia maris el splagicB romanw, 
solemnislipulationeintervemenlepersingulacapilularepelita^videUcet. 

> I. In primis quia pnvfalus rev. Dominus vicecamerarius et 
locumtenens de consensu et voluntate ac nomine supradiclis conduxit 
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lengo e luogotenente, per volontä consenso e nome, 
come sopra, ha condotlo il prefato signor Giovanni da 
Biassa alla gaardia di tuUa ia spiaggia romana, da Ter- 
racina a monle Argentaro, con due galöe ciascuaa di 
venticinque banchi, e dae brigantini ciascuno di quin- 
dici banchi, con ehe in cadauna galöa abbiano a essere 
ahneno cinquanta, e in ogni brigantino almeno Irenta 
uomini Überi, alti a naval corabattimenlo, oUre ai raa- 
rinari ed oltre alla ciurma necessaria: equesta condotta 
avrä a durare due anni prossimi fuluri, e poscia a bene- 
placiio di nostro Signore, da cominciare il giorno della 
moslra alla foce d' Ostia, o dove ordinerä la Sanlitä sua: 
U quäl beneplacito non si intenderä rinnovatoaltrimenti 
ehe per quattro mesi, se prima le parti non avranno 
manifestato la volontä di recedere dal contratto. 

> 2. Similraente il predetto reverendo Signore, 
vicecamerleogo e luogotenente, nel nome come sopra, 
ha promesso all'istesso Giovanni per lo stipendio suo e 
della sua gente dare e consegnare lutli gli eniolumenti 
delDrilto, cioö la riscossione del due per cenlo imposto 

prwfalum dominum Joannem de Blasia custodicB pnediclw, scilicet 
a Terracina ad monlem Argentarium, lolam splagiam romanam in- 
cludenlibus et comprehendentibus, cum duabus galeis, quatibet vigin- 
tinque banchorum, et cum dunbui brigantinis quoUbet quindecm 
banchorum, in quibus stnt homtnes ad minus quinquaginta pro qua- 
libet galea, et Iriginta pru qmlibel briganlino, überi et expediti ad 
bellum tiavale. una cum naulis et ciurma ad td necessariis: et hoc 
pro duobus antiis proxime fuluris el deinde ad beneplacittim S. D. N. 
inchoandis a die qua faciet monslram in faucibus Ostiw, seu iibi pre- 
fala Sanclilas sua voluerit, quod beneplacitum renavalum non cen- 
sealur nisi per qualuor menses posleaquam aliquapars priEdiclarum 
a prcedicta conducta discedere velle dedarverit. 

» II. Item prefatus Dnus vicecamerarius et locumtenens, quo 
fupra nomine, promisit eidem Joaiini pro ejus et prwdictorum homt- 
num et nautnrum stipendio dare et consignare, duranle dicla con- 
ducta, omnia emolumenla et inlroitus Direcli, videUcel duorum pro 

GuGLitLiDTTi. Guerra de'Piralt, — I. 8 
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giä per la medesima guavdia nel modo ehe al presente 
sempre si riscuole, e secondo gli ordinamenli fatti dalla 
Camera sopra questa maleria, il quni Dirillo fiii da ora 
lia rassegnalo al medesimo, perchö decorra in suo fa- 
vore dal di ehe farä la mostra, tanto ehe possa risciio- 
terlo a suo piacimenlo: oUre al qüale slipendio noQ po- 
Irä mai cliiedere allra mercede. 

» 3. Similuienle il predetto reverendo Signore vi- 
cecamerlengo e luogotenente, per volontä e nome 
come sopra, ha concesso all'istesso Giovanni, qualora 
egii possa avere nelle mani alcun frodaLore die Irae 
grano dai luoghi o portisoggetti mediale ed immediata- 
mentealla Chiesa senza laboüetta esenza la perraissione 
del doganiero sopra le tralte,o del suo legiltimo sostiluto, 
cosi ehe apparisca non avere egli pagato la iratta mede- 
sima secondo le leggi deila dogana, in tal caso sia le- 
cito all' istesso Prefetto toglier via il delto grano e 1' una 
melä rilenerla per so, l'altra fedelmenle eonsegnare alla 
Camera: e questo valga sirailraeote per ogni altra cosa, 

centenario, quoS impositum fmt et colligiUir pro hujusmoäi cuslo- 
dia,juxta consueluiinem et ordinationem dcsuper factam per Came- 
ram apTlcam, et ex nunc drAitm Directum assignaoit ei, currendum a 
die monslrw per eum faciendw,quod possit exigere ad ejus volunlalem 
et petitionem, ultra quodpro dHo stipendio niMatiud pelere possil. 

B II!. Ilem prafatus R. D. vkecamerarius et iocumtenens, 
de voluntate et nominc quibus supra. concessit eidem Joanni quod 
quandocumque conlingat ipsutn comprehendere aliqucm conducenlefn 
granum exlractum exportubus et locis S. R. E. media(e vei imme- 
diate suljertis sine buUella et licentia dohanerii tractarum aut ejus 
Ugilimi substiluü per qtiam non indicaverit solüisse dohanerio vei sub- 
slituio pradiclis ju<-a dohancB, eo casoipse Prcefertus possil et sibi U- 
ceat levare ei uuferre dktum granum, et ülius meiietatem retinere 
prase. et aliam medietalem fideliter consignare CamercB aposloliccB 
et similiter el omnibus et singulis rebus bonis et mercantüs, quos in 
fraudem et contra prohibitionem ac contra bandum asportari depr?- 
benderit. 
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sostanza o merce ehe mai iroverä trafugata di con- 
irabbando. 

>• 4. Similmente ha promesso e conceduio al norai- 
nato Prefütto in sua balia lulli e singoli plrali, ladroni 
e infestalori del mare, con tutti i loro navigli, beni e 
soslanze dovunque li poträ trovare, assalire, sottomet- 
tere, e lenere. E se per avventura alcun di loro jnseguito 
dall'islesso Prefölto verrä a rifugiarsi nei porli o luoghi 
dello Slalo, dovranno gli ufficiaii ed uomiiii di quei 
luoghi pigliarii e rimeüergli al Prefelto, si ciie gli abbia 
io sua poteslä ed arbitrio. 

» 5. Sirailroente il predelto r. Sig., come sopra, ha 
offerto e promesso al Prefetto ogni convcnienie soc- 
corso e favore per tutle le terre e per lutti i luoghi sog- 
gelü alla sanla romana Chiesa contro chiunque ardisse 
molestare !iii e la sua gente: ordinando fino da ora a 
tuui e singoli ufRciali e persone dei detti luoghi ehe ad 
ogni richiesta del Prefelto inedesimo debbano assislerlo 
coi favori e soccorsi convenienti. 

> 6. Similmenie  il  nominato   reverendo  Signore 

» IV. Item promisit el concessU prcefato Prcefecto in predant 
omnes et zinguios piratas, turbatores el alias mare ipsum infestanles 
cum eorum mvigiis rebus et honis ubicumque ülos reperire invadere 
capem et habere poterit. Et si (orte aliqui ex ipsis piratis el turbato- 
nbu3 ad porCus terras et loca prtEdicla S. R. E., ipso PriBfeclo eus 
persequenle. et fugati ab eo, diffuoerent, officiales et homines locorum 
eoscapere et consi'jnare debeant el leneantur m manibus ipsius Prw- 
fecii, 91 ad ejus arbilrittm et polestatem. 

• V. Item prwfaius B. D. vicecamerarius et locumtenens, de 
ookmlale el nomi^e quibus supra, oblulil et promisit ei omnc oportu- 
»um auxiliam el favorem per quascumque terras el loca S. R. E. su- 
bjecta contra quoscumque ei el ejus getiti adüersanles; mandans ex 
nunc Omnibus et singulis officiaUbus et personis dictorum locorum ut 
ad omnem ipsius Prmfecti requisilionem oportunis tibi favorilms et 
auxiliis assislant. 

» VI. Item prwfatus R. D. vicecam. et locumt. ul supra con- 
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vicecamerlengo e locotenente come sopra, ha concesso 
allo stesso Prefetto ehe se egli darä la caccia ad alcun 
pirala, ladroneo infestalore, e se cosloro fuggeiido tro- 
veranno licetlo in aIcuD porlo o liiogo fuori dello Slato, 
cosi ehe egli non possa avergh in mano, anzi gii sia 
fatta resislenza dalla gente di quel luogo, allora sia le- 
ciLo a lui mellersi alle rappresaglie, ehe fin d'ora gU 
sono concesse tanto ehe sia fatta la restiluzione compen- 
sativa ai naviganli lesi dagli stessi pirati e infestalori- 
Kondimeno dovrä prima dare le pvove del ricelto con- 
cesso a coloro, e dell' impedimento opposto al suo pro- 
cedere; e non polrä in effetto esercitare le rappresaglie 
se non gliene venga dalla Camera apostolica concessa 
la facoltä pel caso speciale. In ogni modo lutio quello 
ehe il Prefetto in forza di rappresaglia avrä loccato o 
sarä venuto in sue mani, ehe in mave ehe in terra, do- 
vrä fedelinente rassegnare alla Camera per rifarne i 
danni a chi h ha patiti. 

. 7. DaU'altra parte il nominato signor Giovanni 

cessit dicto Prcefeclo, quod si ipse insequeretur aliquem piratam, 
perlurbatorem, et infestalorem prcdktum^qui receplarentur in aliquo 
portu seu loco extra terras et loca prcefalCB S. R. E. ita quod eos 
capere non vosset, et incolm porttis et loci ülius ei comignare nollent, 
Uceat ei exercere contra eos represalias , qms ex nunc eidem Pra-fe- 
cto concedit. dorne iUis qui a dictis piratis et infestaloribus damnum 
pflKi fuerint prius ftterit satlsfactum, el de receptiane et impedimento 
hvjusnwdi comtare fecerit. Sed ipsat represalias excqui non posstt. 
nisi prius ab eadem Camera oposloUca coiicessum fuerit. Et quidqwd 
ipse Prwfectus vigore diclarum represaliarum c<Bperit et ad ejus ma- 
nus perveneril tarn per mare quam per terram ßdeliter assignel in Ca- 
mera apostolica pro satisfaHione eorum qui damnum passi fuertnt. 

u VII. El e converso supradiclUS dominus Johannes prfsfecius 

promisit cum duabus galcis et brigantinis dmbus ad eum perlimnti' 
bus,ulpra-fertur bene armatis. custodtre, tueri et defendere dictam 
splagiam, a prfedicta ctoitate Ten-acinai usque ad dictum montem 
Argentarium. ab Omnibus et singulis piratis, latronibtts, invasortbus 
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prefello ha promesso cuslodire, difeodere e guarenlire 
la delta spiaggia roinana dalla delta cillä di Terracina 
lino al detto monte Argenlaro con due galere e due bri- 
gantini di sua proprielä, bcn armati come sopra, conlro 
tuUi e singoli pirali, ladrooi, invasori e malvivenli; e 
difendere insieme le persone tulle e singole coi loro na- 
vigli, legni, beni, roba, e merci, nell'accesso e nel re- 
cesso, sia deiralraa citlä di Roma, siadi ogoi aitro luogo 
mediale o immediate a lei soggeUo. 

» 8. Similmenlelia promesso io stesso Prefello pa- 
gare de! suo ogni danno o riiberia ehe polrä succedere 
inai in qualunque parte del predeltoraare, eziaridio die 
esso non fosse presenle in quei hiogo, posto ehe sia nei 
lermini e confiai prefissi da qualunque lato: qualora 
perö i pirati e ladroni noii abbiano maggior numero di 
galere, di brigantini e di genle, cosi ehe a punto per 
la inferioritä sua nou possa il Prefello prudenlemenle 
assallarli, combatterli e perseguilarli. In somma circa 

et perlurbatoribus, omnesque et iingulos tarn ad almam Urbem Quam 
ad alJa loca S. H. E. mediale vel immediale subjecla venientet, inde- 
que recedcnles cum eorum namijiis lignis bonis rebus et merctbus. 

E VIII. Ilem promisil idcm Prmfectua solvere de suo omne 
damnum et robariam qu(e in aliquo loco marts prwfati quomodocum- 
que eoenerit, etiamsiipse-PrcBfectus m eo tocotion adesset, dummodo 
locus ipse in terminis et ßnibus pnpdictis ex quacumque parte com- 
prehensis existat; si piiatfB et prcsdatares hujasmodi majorem nu- 
merum galearum et briganlinorum et armatomm in eis existeniium 
non habverinl, ita qttod ipse Prwfeclus propter majores vires ipsorum 
piratarum et depredatorum majorem numerum galearum etbriganti- 
norum habentium eos invadere et aggredi rationabHiter non valuerit, 
ut cum Ulis congrediatur eo usque conßigendo aut cum effectu insc- 
quendo: ita quod super hujusmodl damnorum rcfectione nullam aliam 
f^abeat excusalionem nisi quod damna ipsa habentes majorem nume- 
rum galearum et brigantinorum perpetraverint, de quo constare de- 
i«a( in prafala Camera, cujat judicio prwmissa in eventu decidentur 
ei determtnentur. 

r • 
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la riparazione dei danni egii non poträ presumere altra 
scü.sa, meno queüa della forza nia^giore; la quäle ecce- 
zione laltavia dovrä essere provata innanzi alla Camera, 
al ciii giudizio sarä lasciata la deliberazione e decisione 
sopra la verilä del caso eccezionale. 

1 9. Similmente il prenominato Prefelto ha promesso 
a questo effelto manlenere due galöe ciascuna di venti- 
ciiique bancfai, e due briganlini ciascano di quindici 
banchi, tuUo di sua proprietä, pognamo da lui costrmti 
0 comprati; nelle quali ga!6e, oltre atla ciurma neces- 
saria hanno a essere cinquaiita uomini, e in ciascun 
briganlino trenta uomini bene armaü ad uso di mare, 
cofi cannoni, balestre, parligiane, roiiconi, spuDtoni, 
ramponi, rolelle, targoDi, ed ogni allro armamento, 
arme e raunizioiie iiecessaria ed opportuna ad otTesa e 
a difesa: ed il numero dei delli uomini almeno sempre 
pieuo, e le persone ben armate, ed atte, sperimentate e 
praliche del mestiero. 

» 10. Similmente ha promesso e si ö obbligato a 
dare la mostra dei legni e delle genti in ogni lüogo e 
quantunque volle sia richiestoda siia Santilä o dalla Ca- 
mera. 

» IX. Ilem promisit prcBnominatus Prcsfectus ad prcBmissum 
e/fectum relinere duas gcleas, quamlibet viginliquiiique banchorum: et 
duos brigantinos quemlibet quindecim bauchorum ad se pertinentes 
et de 5U0 emptos sive fabricatos, in quibus, absque ciurma necessaria, 
sint ad minus quinquaginta homines in qualibet galea, et Iriginta, in 
quolibet brigantino, bene armati ad usum classis, videlicet cum tom- 
bardis, balistis, pariesanis, ronchonibus, lanceis longis. ramponibus^ 
rotellis, targonibus, cmterisque armis et urmamentis ac mimitionibus 
neeessariis et opportunis tarn ad defendendum quam ad offendendum, 
ac numerum diutorum hominum ad minus, qui sint et bene armati 
et in hujusmodi expeditione assueti, apti, et practici. 

B X. Item promisit et se obligavit facere monstram toties quo- 
ties per prcBfatam Sanctitatem suam seu per Cameram apostolicam, 
et ubicumque requisitus fuerit. • 
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» 11. Similmente ha promesso meliere in terra 
cinquanta uomini o pm ad ogni ricliiesla cli noslro Si- 
gnore o deila Camera. 

» i'2. Similmente egli ha prooiesso e si e obbligato 
ehe se aicuno dei naviganLi nel predelto mare reslerä mai 
per mala sorte preso o depredalo dai pirati corsali o 
malviveiiti, o dai medesimi in qualunque modo oiTeso, 
depredalo o impedito, sia nelia persona o nelle soslanze o 
nei basUmenti, esso Prefelto piglierä con ogni diligenza 
il carico di perseguiUre i nemici, e sarä suo debito 
slrappar loro dalle mani la preda, ricuperare le cose 
perdute,renderleai padroni, e scortarli a luogo sicuro, 
senza prelensione di prezzo o di mercede. Alirimenli se 
cosi non facesse, saivo il legittimo impedimeoto, ha 
promesso e si e solennemenle obbligato a favore di 
chiunque ahbia palito danno dai predelti pirati o daaltri 

" XI. Item promisit ponere in^terramquinquaginta veiplures 
homines ad omnem reQuisitionem SSmi D.N. et Camera; apostoUm. 

» XII. ItempromisU et se obbUgavit quod si contingnt ali- 
quemper pradktum mare navigantem, aut ejus navigia, a piratis 
cursanis et lurbatoribus prwdictis capi aut depredari aut impediri, 
tpse Pmfectus omni diügentia curabit Invasor es et piratas hujusmodi 
per mare et loca quwcumque persequi, et prwdam eripere, et ab eis 
prwdam sie ereptam ac navigantes et nautas cum ea captos dctinere 
et recuperare , illamque fiJeUter proprüs dominis et patrohis resti- 
tttere,4psosque captos et recuperatos hujusmodi ad locum tutum re- 
ducere, sine mercedis aut prcetn alicujus reveptione. Alias si recupe- 
ralionem et reslUutionem prwdktas cum effeclu non fecerit, omni 
excusatione cessante, sicut promisit etsolemniter se obligavit, omnia 
»iamna iiUs qui in prmdictis locis a piratis et aliis Invasoribus. ut 
prinmütitur, passi (uerird, de suo eß:aciterreß<ere, itnut damnum 
passis integre satisfaciat; et Camera apostoUca a prw-dicto onere 
omnmo SU libera, et ipsam a pra^dicth indemnem penilus pra:ser' 
'^are SU obUgatus, nisi ipsi piratce et invasores majorem numerum 
gaiearum et brigantinorum et armatorum in eisdem ej^istenlium ha- 
verm. da quo consiare deöeat, ut in aliis primis capituUs expres- 

sum fwt m Camera prodicta. 
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invasori, di rilevarli seiiza daono di suo danaro, e di 
soddisfarli fino ad intiera compensazione delle perdite 
sofferte. Perciö la Camera apostolica reslerä immune e 
onnioamente libera dal detto peso, eccellaalo il caso 
della forza maggiore, come negli altri capitoli addietro 
si conliene, e della quäle, si deve dare la prova inuanzi 
alla congregazione Camerale. 

» 13. Similmeßte i! Prefello si h obbligato soUo pena 
di due mila ducaLi, durante la condotla, di non far iraf- 
fico colle galere nfe co'briganüni; e di noD trasporlare 
derrate o mercanzie di qualanque specie e da qualuo- 
que iuogo a qualsivoglia parte; e di non paltuire mai 
dei predtitli legni aicun nolo. 

•» U. Sitnilraente ha promesso e si e obbligato, 
lanto di eslate ehe d' inverno, avere per sua slazione il 
porto di Civitavecchia, o le foci del Tevere, o gli allri 
porli e luoghi dello Stato nel mare predelto, cioö intra 
Terracina e l'Argentaro, perche sempre piü pronto ab- 
bia a trovarsi, dovendo resistere agii invasori dei delti 
luoghi, e difendere chiunque concorre all'alma ciltä di 
Koma,'o da quella e dagli altri luoglii predetti si parte. 

. 15. Similmeote sarä teouto il detto Capitano ad 

» XIII. Ilem ipse Pra-fectus promisH, sub pcena duoram mil- 
lium ducatorum, durante conducta prmdicla, dictis galeis sive bri- 
gmtims pro veciura aliqm sive mercium sive rerum ad quemcmv- 
que locum devehendarwn, dul pro aliquo naulo, non vtl. 

n XIV. Item promisit et se obligavit quod tarn in (EStale 
qumn in byeme statio sua erit apiid porlum Civitevetulm, vel ad 
fatices Oslke. seu in aliis portitlus el locis S. R. E. in miuri pradi- 
cto,scilicetinter Terracinam et montem Argentarium, ad hoc ut 
promptius invadmtibus prwdirAa loca übsistere, et ad almam Ür- 
bem venientes sive ah ea et ab alis locis prcmominatis discendentes 

defendere possit. 
• XV. Item teneatur dictus Capitaneus reprasrntare dicias 

galeas et brigantvios sms ad om7iem requisitionem SSmi D. N. vel 
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ogni richiesta di nostro Signore, o della Camera, mo- 
slrare le stie gaiere e brigaiitini presso alle foci del Te- 
vere, o dove indicherä sua Bealitudine, cosi armali e 
corrredati come li ebbe, soUo pena di ducalj diecimila, 
alla quäle saraono obbligati espressamente anche i suoi 
inallevadori. 

> 16. Similniente ha promesso e si e obbligato 
di non togliere cosa alcuna ai naviganti, nö esso, ne 
aicuno della sua gente e brigala, quantiinque offerta 
in dono, allrimenli sia punito ad arbilrio della Ca- 
mera. 

> 17. Similmeiite ha promesso e si ö obbligato di 
lenere gli amici di sua Santitä e della santa romana 
Chiesa per amici suoi, ed i nemici per iüimici di qua- 
luuque staLo, grado e premiiienza essi siano. 

»18. Similmente sua Santitä ha promesso al Prefelto 
di fargli consegnare gli uomini condaimati a morte dai 
iribunali dello Stalo ecciesiastico; e la scelta nel modo 
ehe ordinerä nostro Signore. Costoro presi e consegnati 
saranno messi al remo per un aono soltanto neue pre- 
delte galfee, se pure non fosse altrimcnli prescrilto dalla 
volontä di noslro Signore. 

Camerw ad fauces Tyberiis vel übt Sanctitas sua mandaverit, ita 
fulcilas sicut recepit subp(sna äecein mUlium äucatorunt, ad quam 
fidcJHssores expresse tenemlur. 

» XVI. Hern pi'omisit et se oUigavit quod nee ipsa neque alius 
de ejus comitiva et gentibus aliquid capiet a naüigantibus , etiamsi 
dono offiyratur, alioqiiin punialur arbitrio Camerm. 

» XVII. Item promisil kabere et teuere aimcos Sanciitatis 
su(p et S. R. E. pro amicis, et inimicos pro inimicis, cujuscvmque 
Status, ijradxis, et prmminentice fuerint. 

" XYllI, Jtem sanctitas D. N. promisit eidem Praifecto coii- 
signari facere homines in lerris Ecclesiw damnatos ad mortem natu- 
ralem, prout Sanctitas sua eligi mandabtt, qui sie electi et cmsi- 
gnati solum per annum retineripossint in dictis galeis, msi aliter de 
voluntate ejusdcm Sanctitatis suw fuerit devretum. 
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»19. Similmenie il predeLlo Capitano o sia Prefello, 
nel caso ehe a lui fossero preslale le gälte e i brigan- 
tini dalla santitä di nostro Signore o dalla Camera pre- 
detla, ha promesso e si 6 obbligalo di doverli reslituire 
ogni voiia ehe gli verranno richiesli da sua Santitä o 
dalla Camera, si veramente cheli renda integri ed illesi 
nello slato medesimo die esso li avrä ricevuti per la 
detta guardia in prestanza. Ciö non pertanto, se nel 
tempo della r#stituzione, come sopra, durerä tuttaviala 
sua condotta, si e obbligato ed ha promesso sostituire 
subito due altre galee e dae brigantini di sua proprietä, 
comprati o coslruiti da lui, atti sempre, armati, e cor- 
redaii come sopra e detlo. 

» 20. Similraente il predetto Capitano ha promesso 
e si ö obbligato di dare sufficiente malleveria sopra ban- 
chieri perlasomma di mille Cinquecento ducali d'oro; 
e quelli esauriti, dovrä rinnovare e ripetere la malle- 
veria a giudizio della Camera per la stessa somma, ehe 
resterä sempre in deposito per 1' osservanza degli ob- 

» XIX. Item prcedictus Capitaneus sive PrwfectuspramisU et 
se obligavit quod si ei per sanctitatem D. N. vel per Cameram prw- 
fatam comodalm fueriiit galew prcedictw e( brigantini, quas et quos 
retenturus est ad prccdictcim custodiam, illas et illos ad omnem re- 
quisitionem Sanctitaüs suce et Cameree prmdiclai illesas et integras, 
et proul erant leinpore factce accomodationis prcedictw restiluere. Et 
nihitominus si tempore reslitiitionis prtxdictoi adhuc condticta sua 
dwaverit, promisit et se obligavit habereüuas galeas et duos brigan- 
tinos de suo fabricatos et ad prwdictam custodiam iene inslructos et 
armatosut supra diclum est. 

» XX. Item prwdictus Capitaneus promisit et se obligavit 
dare sufficentem cautionem banchoi-um pro summa mille quingento- 
rum ducatorum mm, qua emanata, reiterare et renovare ipsam 
cautimem jwo refectiom damnorum, et statim ad jndicium ipsius 
Camera, pro observalione prwmissoi-um et refeclione damnorum Ulis 
qui ea passi fuerint, prout pnefala Camera summarie et extrajudi- 
^aliter iudicacej-it. 
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biighi suoi, e pel rifacimenlo dei danni a chi ne iia pa- 
liti, secondo la seolenza deüa Camera ia forma spedita 
e stragiiuliziale. 

> 21. Similmente se durante la condotia avverrä 
mai ehe il Prefetto sopraddelto sia spedito con ordini 
della santitä di nostro Signore in allra parle fuori dei 
confmi delia spiaggia romana, allora egii noii sarä te- 
nuto a risarcire danni di niuno, ancorche succedessero 
per causa della assenza dei medesirao Prefetto o Capitaoo 
e della missione straordinaria: purche il Capitano chia- 
ramente dimostri alla Camera il mandalo della predelta 
destinazione. 

> 22. Similmenle i norainati signori, Vicecamerlengo 
e Chierici presidenti, per corapiere l'armamenlo di uoa 
delle due galee, fiacca di palamento, lianno proraesso al 
lodalo Capitano centoquaranta ducati d'oro di Camera 
per lo slipendio di un sol mese a settanta marinari o 
rematori da essere uriiti cogli ailri ottanla ch' egli ha 
giä pronti; e ciö infiDo a ehe sia falta la perinutazione 
dal sostituire ai medesimi i conJannali a morte, o vero 
infino a ehe egli abhia preso pirati come sopra da met- 
terli al remo; i quali come saranno sottentrali dovrä 

» XXI. Item si contingeret durante cmducta prwfalum 
Praifectum milti per san^titalem D. N. ad aliqua loca extra dictam 
sptagiam, qnod in prcedicto eventu, eo non prmsente in dkta spla- 
gia, non leneatur ad refectionem aliqnorum damnorum QJKE in dicta 
splagia flerenl duranta absentia dktt Prcefecli sive Capitanei ex 
causa missioms SSmi D. N. dummodö ipse CapHanevs de deslim- 
tione prwmissa in ipsa Camera clare constare facere teneatur. 

ö XXII. Item prcedicli domini Vicecamerarius et Clerici 
prasidentes pro complamenlo armatiircB ufiius galecB promisermit 
prcefato CapHaneo ducatos cenlum, quadragivta aurt de Camera 
pro slipendio singuli mensis sepliuußnta nmitarum sive remigan- 
tium, una cum Ulis oclmgintaquos habet paratos, donec commutati 
fuerintpro eis homines dammti ad morlem, vel ipse aliquos pira- 
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cessare lo stipendio a proporzione de! numero delle per- 
sone riformale. 

B Che... eccetera. — Fatto in Roma nella casa del 
reverendo padre e signore Ferdinando Ponzetti, decano 
della predelta Camera, nell'anno, mese, giorno, indi- 
zione, e poniiticato come sopra. Presenti i venerabili 
uoraiai signori Giovanni FaleE e Giovanni Emericli, chie- 
rici della diocesi di Älbi e Tolosa, tesLimoni. 

a Melchior di Campagna, notajo rogato. 
ä Giovanni da Biassa, nobile genovese, prefetto e 

capilano generale dell' armata di galöe e brigantini della 
S. R. G. per la guardia della spiaggia romana. 

» Sicurlä per ducati Cinquecento, Bart. Doria. 
» Per altri Cinquecento, Sebastiano Sauli, genovese. 
ii Per altri Cinquecento, Agostino Gtiigi di Siena, » 

[1512.] 

XV.^U primo strumento di questo genere, slipu- 
lato alla fine del secolo deciraoquinto, sotlo Aie.ssandro V[, 
dai capitani Mosca e Mntino, ho giä pubblicato nella 

las capiat ut supra, quibus consignatis, äiclum Stipendium per C«- 
meram solmndum cessare debeat pro rata cujtislibet consignati. 

s Pro quibus, etc. 
» Actum Roime in domo habilationis r. p. d. Ferdinandi Pon- 

lelti decaniprwlibati Camerce apostoliccB siih anno, indictione, die, 
mense et pQjilißcatii, quibus supra; prwsenlibus ibidetn venerabiUbus 
viris et doininis Johanne Phakto el Johanne Emcrici, clericis Alben. 
et Tolosan. dicecesis lestibus. 

» Melchior de Campania, Notarius rogatus. 
u Joannes de Blaxia, nobilisjanuensis, Proffeclus el Capila^ 

neus gemraiis classis triremnium el brigaiilinorum S, R, E. pro cu- 
slodia inaris ejusd. S. R. E. 

a Pro cautione ducatorum quingentorum, Barth. deAuria, 
o Pro aliis quingentis, Sebaslianus Sauli, januensis. 
» Pro aliis quingentis, Augustinus Chisius, do Ssnis. » 
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mia storia del Medio övo; e sopra vi ho fatto tat com- 
menfario quäle allora occorreva per la qualitä di quei 
tempi e del mio lavoro. Ora devo coalinuarmi nello 
stesso metodo: e lasciando da parte la descrizione delle 
gälte 0 dei brigantini, largamente giä svolta in alth li- 
bri; e similmente passando oltre su quei capitoli ehe 
nell'uno e nell'altro slrumento lornano identici, Toglio 
considerare le mulazioni inlrodolte in un secoio di avan- 
zata civiltä, e dopo dodici anni di esperienza; perchö 
megho si veda lo svolgimeoto tecnico e amminislralivo, 
insieme cogli usi e colle coslumanze marioaresche. 

Vengano dunqae per ordine i capitoli, spicchino 
Ira l'allre ove sono le nolizie ulili alla storia, e vadaoo 
i confronli infino al secoio precedenle. Nel principio si 
deterinina la forza materiale dei navigli, dicendo galee 
di venticinque banchi: dove sta la parte pel tutto, se- 
condo l'uso del lempo; perche dai venticinque banchi 
{come dal peritecöiitoro primitivo) uscivano per le dtie 
bände cinquanla remi lunghi, onde si calcolava ia forza 
e la grandezza d' una galea, come oggidi si valuta quella 
dei piröscafi pel numerodeicosidetticavalli. Gli uomini 
da combattere lornano lissi nel numero di cinquanla, 
checoimarinari, colle maestranze, e cogli ufficiali.for- 
mano un cencinquanla, ed altrettanti rematori; in somma 
trecenlo persone per ogni galta. Ma i brigantini, legni 
minori di soll quindici banchi, dovevano essere forniti 
di trenta remi tra le due bände, di trenia rematori, di 
trenta soldaii, e insieme cogli ufßclali e coi marinari 
avere in circa novanta persone. I quali per loro bravura 
si credevano tanto sufticienti ad ogni prova contro pi- 
rat! malvivenli e frodatori, ehe a numero pari non du- 
bilavano punto di riuscire superiori a qualunque ni- 
mico: obbligati in caso contrario a far le spese di ogni 
danno proprio ed altrui. 

GuGLiBuioTTi. Guerra de'Pirali. -^1. 10 
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11 documento presente delermina soUanto i numeri, 
senza entrare nella quaütä e negli uffici di ciascuno; e 
senza stabiüre le corapeteoze del soldo, vestilo e vilto: 
segno ehe rispelto a ciö le parti si rimetlono alle mulae 
convenzioni degli arrolati col capitano, o alla consue- 
tudine vigente. Di ehe se alcano volesse sapere, e tal- 
volta polrebbe anche averlo necessario per ragioni di 
confronio e di costumi, noterö in breve ciö ehe risuita 
dai documenti del tempo vicino se non simuUaneo al 
Biassa. Di vesliario ognuno faceva da so con certa uni- 
formitä relativa, perchö semplice": berrette e cappelli 
piumati, farselti e giubboni di vellulo, bandoliere e cla- 
lurini di cuojo, cappolli e cappucci a beccheito. In caso 
di combattimento o di mostra tanto i soldati ehe i mari- 
nari allacciavansi la corazzina e il morione".La guardia 
facevano colla spada e colla picca, e iraevano le armi 
d'asla, gli arcbibugi, le fiascbette e le forcine dairarmeria 
del naviglio. Dalla cäneva del penöse pigliavano la gior- 
naliera razione. Questa Razione si raanltene da Ire secoli 
sempre viva, si legge nei docamenti toscani del Cinque- 
cento, nei bandi granducali per le millzie, nei contratti e 
inventari roraani, ed eregistrala dal Faicone, perche ne- 
cessaria, non essendo lo slesso vitto e razione. Quello 
esprime provvisione necessaria al vivere, nutrimento, 
cibo; ma razione aggiugne di piii il modo ragionevole 
del distribuirlo, secondo la proporzione dei gradi, per- 
chö non si dava uguale a tulli; ma a chi parte scerapia, 
a chi parte avvaiuaggiata, a chi doppia, a chi quadru- 

" AncHivio CoLONNA, Armata mvale, I, 201 ; III, 43.— Istru- 
zioni di M. A. G. ai capitani: « Pi'ocurerä ehe li soldati albiano 
ralzoni di veiluto, per quanto siapossibile, o dipatmo.... etcongiub- 
honi ehe siano buotn. » 

** DocniESTi coLossEäi eit., I, p. 186, 231: a. Celats, Rotelle, 
Corazsine, Morioni. » 
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pla. La distribuzione ordinaria pel sostentamento di un 
uomo libero chiamavasi Parte, si valutava a due scudi 
mensuali, e si componeva quolidianamente di una pinta 
di vino, due iibbre di biscolto, tre once di minestra, 
una libbra di carne fresca, o mezza di salala, o di pe- 
sce 0 di cacio; piü aceto, olio e sale: tuU' insieme due 
scudi, come in alcun luogodimostrerö. Ai fanti, ai pro- 
Tieri, ai semplici marinari una sola razione; e costoro 
dicevansi di parte scempia: ai marinari avvantaggiati o 
di prima classe, melä piü; e dicevansi di parte e mezza: 
alle maesiranze e agli ufficiali parle doppia; e cosi di 
seguilo, sempre alla ragione di scudi due per parle: 
salvo a ciascuno il diritto di toccarla in derrata o in da- 
naro a! predetto ragguagüo. Antichissimo costume: mi 
ricorda Vegezio nella primitiva milizia romana chia- 
mare Duplari, quelli ehe toccavano a doppia la vitlua- 
güa". I soldi rispondevano al pregio alLo della moneta 
in quei tempi, e al basso delle opere e deile derrate; 
e correvano dai due ai quindici scudi per mese, secondo 
lo specchietto ehe inserisco qui appresso, percliä si 
•vegga a un baller d'occhio il numero delle persone, i 
litoli degli uffici, e la spesa parlicoiare e colleltiva di 
ogni mese per ciascuna galea semplice: salvo sempre 
il crescere di gente e di soldi nella capitana, e il cre- 
scere similmente nelle sensili per le occorrenze di rin- 
forzo straordinario. Salvo pure il dimiuuire di gente, 
di soldi e di razioni nel lempo del riposo iovernale: 
riposo,per la siessa indole della lingua comune (donde a 
ragione uscila voce Sciopero) chiamato per la bocca dei 
marinari Scioverno. Agli esenipi sopperiscono i docu- 
menli loscani, gli slatuti cavalleresclii di santo Stefano, 
e r uso di tuUi gli altri porti d'Italia, dove dicesi Scio- 

" VEGETIUS, De remilit.,\l,l: ^ Duplares qui linas annonax 
consequuntur. n 
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veroare e Scioverno, in senso di riposare e di riposo 
disarmalo neila darsena durante il verno. Metlo gli uf- 
ficiali in ordine di digniiäsecondo il costume romano, e 
Uli tengo al minimo dei numeri, riducendo ogni cosa 
alla piü chiara e semplice espressione ehe per me si 
possa derivare dai complicatissimi documenti ehe eito. 

SPEGGHIO 

dei Soldi e delle Razioni agli Ufßviali, Gente dt capo, Marinari, 

e Soldali in una galea dei Secoio XVI. 

Numero XITOLO. 

SOLDO 

Singol.     CoUett 

RAZIONE 
cotidiana 

Siagol.    Collett. 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

14 

» 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
3 
1 
4 

iO 
35 

123 

Capitano  
flol>ili Ji poppa  
Tadrone  
Comito  
Piloio  
Cappellano  
BambBrilieri  
Soilocomiii  
Conatglieri piloiini  
Scrivano  
Marinan di partee mtszza. 
Marinari di parte scempia. 
Compagni timonieri  
Ai(uzzJno  
Mastro d'ascia  
CalaTaio  
Remolajo  
Barilajo  
Darbiere cerusico  
Fanti di muüstri  
Provieri  
Mozzi  
Ser^eiile  
Caporali  
Soldati Tantaggiuli  
Soldati comuDi  

Scudi 
15 

Scudi 
15 
12 

6 
5 
i 

6 
6 
Z 

42 
28 
24 

5 
3 
5 
3 
3 
3 

1-J 

5 
16 

70 

322 

Parti 
4 
2 
2 

2 
2 
2 
9 
2 

1 
1,5 
9 
2 
2 
2 
•2 
2 
1 
1 
0,5 
2 
1,5 
1,5 
1 

Parti 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
2 

21 
]4 
12 
2 

2 
6 
8 
1 
2 
6 

15 
35 

164 
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Per queste ragioni si consegnava al padron della 
galea buona scorta di danaro; e nei depositi raelteansi 
le provvigioni in buoo dato da sopperire ai bisogno, se- 
condo la quaütä del viaggio: specialmente biscolto, fa- 
riüe,vino, olio, aceto, carnesecca, animali da macello, 
polli, uova, cacio, tonnina, sardelle, riso, pasta, fave, 
legumi e sale, ehe in tutle le note di quei tempi ri- 
lornano*^ 

XVI.— Nel secondo capitolo si conferma il dirido 
del due per cento sulle merci: 11 quäl diriüo (al pari di 
ogni altra imposizione temporanea) impiantaco una volla 
per ragioni eccezionali sotto lonocenzo "VIII, si vede oon 
cader piü: anzi crescere col comraercio e colla sicurezza 
del navigare, tanto ehe, riconosciuta la sufficienza dello 
stesso provento, si toglie al Capilano ogni speranza di 
toccare allronde stipendio maggiore. L'incremento della 
rendita raedesima risiilta dal fatto: ehe in principio ba- 
slava solo per mantenere una galea, poi per due brigan- 
tini e una fusta, ed ora per due gaiere e due briganlini. 

Possiamo raceogliere dal leslo del secondo, e di piü 
altri capitoli, la squadra di Giovanni rispondere all'or- 
dine di iriplice servigio, contro nemici, frodalori e mal- 

" ARcaiv!OCAMERÄLKDiRoMA,deIquaIediröappres30, lib VI 
no[a40. 

AiicTiiviO DI STATo IS FiREKZE, seziooe Medices, doc. inedit. 
Fabbrica e costo delle galee, scnttura del priocipe di Piombino 
don Alfanso d'Appiano, al graoduca Francesco, COQ data da Gavi- 
nana, 2 luglio i374, etc. p. 430 e segg. 

BiBLioTECA. BARBERisiANA IN RojiA, Mss. inedUo, segnato 
LVin,i9, e intitolalornMiterfi qmnto costa una galea, ecc.Bp.12. 

ITEJI, cod. LV,23: « Stipendl ehe alpresente si dmno agii 
ufßciah ed altmgmte delle gaiere di Nostro Sigmre. » 

ITEJT, ibid.: « Provvisioni ehe si devono dare agli infrascrilli 
delle gaiere di Nostro Sigmre. Data del 6 aprile 4622, flnmto cap. 
Camillo Nardi, m. propr. > 

10* 
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vivenli; ciö ö dire alle fazioni di guerra, di dogana e di 
polizia;.conforme all'uso di ogni paese per quel lempo. 
Uso ehe dura lutlavia, dovunqae sia minula la forza della 
guardia, e ristretto il territorio da guardare. 

La giuntaalcapitolo sesto iatorno alle rappresaglie 
manifesta I'avanzamento della civiltä: imperciocche noii 
si permette piü al Capilano di correre sbrigliato a suo 
talento, ma gli si aggiugne 11 freno. Resta accesa la mi- 
naccia generica delle rappresaglie, come si usava nel 
medio evo, e ciö per ritegno maggiore ai fautori dei 
ladroni; ma si toglie al Capitano l'arbitrio di procedere 
aU'atto esecutivo, seaza prima ottenere la permissione 
della Camera pel caso particolare. E non anderebbe IOü- 

taoo dal vero chi pensasse a qualche disordine precedente 
in materia tanlo delicata, ed a qualche molesüa soffertä 
dalla Camera, quante volle te rappresaglie siano cadule 
sopra innocenli, o vero sopra colali, cd non mettesse 
conto di offendere. 

I capiloli seltimo, nono e diciannovesimo, messi 
insieme, ci disvelano artifizio sotlile. Le galöe e i bri- 
gantini hanno a essere o proprielä del Capitano, o pre- 
stanza della Camera. In quest' Ultimo caso (a punlo il 
concreto di papa Giulio) si obbliga ii Capitano di resti- 
tuire ogni cosa non solamente alla fine della condotta, 
ma tutte !e volle ehe ne sia richiesto. Ora al lempo sles- 
so, non essende congedato, deve esso subitamente del 
suo rifarne altreltanto; cioe aver in punlo allre due gä- 
lte ed aliri due briganlini. Dunque per questo sempli- 
cissimo ripiego puö Giulio al bisogno duplicare le forze 
navali in tempo di guerra, senza portarne il peso in 
lempo di pace. Basta chiedere la reslituzione di quatlro 
legni per averne otto. 

Appresso da! decimo capilolo si fa manifesto ehe i 
naviganti, dannpsgiati dai pirali e diigl'infestatori del 
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mare, dovevano essersi rivolti al tribunale delia Came- 
ra, pel risarcimetito dei danni; allegando (come si puo 
pensare) le obbligazioni del Capitano a loro favore; e 
forse anche il diritlo acquisito col pagamento del due per 
cenlo sulle meiri, titolo equivalenle all'assicurazione 
maiUtima. Quindi la Camera, riconoscendo (almeno im- 
plicitamenle) ia giustizia della domanda, c volendo alle-, 
vjarsi di queslo peso, lo carica tutto sulla capitania della 
guardia. II deposiLo, la sicurtä, i millecinquecento, lutlo 
a carico del Capitano pel risarcimenlo altrui. 

H riraedio contenuto nel capitolo decimoterzo di- 
svela una taccherella precedente, vale a dire ehe i si- 
gnori Capitani della guardia per uiaggior lucro attende- 
vano talvolta ai trasporti ed al traffico. La tentazione 
(ioveva esser forte, perche in quei tempi i mercadanti 
difiiciimente confldavano ad allri 11 carico della merci 
preziose, massime delle seterie, se non a baslimenü mi- 
litari; e ciö pel pericolo gravissimo dei pirati. L'uso era 
giä comune tra regnicoli, siciliani e genovesi. Ma in 
Roma papa Giulio non ne volle udir verbo,e proibi ogni 
maniera di noieggio solto la pena di duemila ducati: e 
ciö con molta ragione. Imperciocclie, messo ehe siasi ai 
noii, il Capitano non puö liberamente tenersi in croeiera, 
ma deve andare diritto or qua or lä per togliere e por- 
tare le merci verso i luoghi assegnati: di ehe facilmente 
potendo venir saputo ai nemici, si lascia loro il campo 
libero dl gettarsi nelia parte indifesa per rubare, frodare, 
0 manomeUere a man satva. Ed anche supposto lo scon- 
tro, il Capitano di traffico non puö eombattere spedila- 
mente, come si richiede; sia per la distrazione dei pen- 
sieri, sia per 1'ingombro del carico. Questo capitolo ^ 
nuovo di pianta, spiega meglio a parer mio la perdita e 
lafuga delle due galere, e la disgrazia del capitano Bal- 
dassarre nell'estate del nove, couie ho deUo. Or qui tra 
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Baldassarre e Giovanni vuolsi notare ehe al figlio si da 
soltanto il litolo di Prefetto, per non menomare l'aato- 
ritä del padre: e quando pur negli uUimi capitoU il no- 
tajo lascia correre la voce di Gapitano, subito la spiega 
e restringe, appiccandole allato 1' inlerprelaziODe limi- 
lativa alla sola prefettura della guardia permanente. Gio- 
vanni istesso nella firma prima segna assolutamente 
nobile genovese, poi circoscrive il capitanalo alla pre- 
fettura, e il generalato alla guardia delia spiaggia. 

SolLo pena anche maggiore, e meglio diremmo 
massima, di ducati diecimila, si obbliga Giovanni pel 
capilolo decimoquinto a tenersi sempre benearmato, e 
col pieno della genle, e pronto a dar la mostra in ogni 
luogo e tempo ehe verrä richiesto, perchö non abbia 
mai a prendere fidanza di poter nascondere la sua dif- 
falta. 

Pel caso di guerra viva, papa Giulio tempera nel 
suo capitolo deciraoseUimo il tenore assoluto del deci- 
moqnitito di papa Alessandro. Si ripete nell' uno e nel- 
l'altro 1' obbügo del Gapitano di tenere per amici e per 
nemici gli amici ed inimici di sua Santitä; ma Giulio ci 
aggiugiie il nome della sanla romana Chiesa. Con ciö fa 
manifesto di volere amicizie ed oslililä giuslificate da 
ragioni di ordine superiore alla personalitä privata. 

L'uso anlichissimo del condannare i malfattori alla 
pena del remo viene espresso nel capitolo deeimottavo, 
con una giunta straordinaria. Si Iratia di meltere a re- 
migare per un anno ancbe 1 condannati a morle; ai quaü 
senza ingiuria pensavano di poter concedere un anno 
di vita, perche alla societä oUraggiata dai loro misfalli 
venisse compenso con qualche servigio di pubblica uti- 
lilä. Trapela eziandio dal capitolo medesimo alcun di- 
segno non tolalmente maturo del legislatore intorno a 
questa materia: e si potrebbe forse pensare alla com- 
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mutazione della pena; si veramente ehe gli sciagurali 
nell'annala dessero qualche segno di resiptscenza, e 
qualche speranza di miglior cosiralto. K namero totale 
della ciurma ia ciascuna gatöa risuUa dal capitolo vi- 
gesimosecondo pei numeri selLanta piü oUanta, ehe 
fanno cencinquanta remigi: dunque a Ire per remo, ciö 
ö dire tre persone per ogni remo lüogo, armato a ter- 
zeroolo. Misera Ia coodizione dei rematori nella galöa: 
üotte e giorno in catena, e costretti col cerbo a gravis- 
sime fatictie. Loro alloggiamento tra i banchi, unico ri- 
paro dalle interaperie Ia lenda, quando pur poteasi fare: 
niuD soldo, veslito simile ai bonavoglia, come dirö al- 
trove; e per viUo giornaliero tre libbre di biscotto e una 
minestra di favaail'olio. Dicevano bene que'signori del- 
ristrumento ehe allretlaoLo valeva Ia pena di morte. 

Finalmente gli uUimi capitoli moslrano chiaro come 
ogni stato presso alla riva del mare, grande o piccolo 
ehe sia, ha bisogno continuo di forze navaü; non solo 
per ia difesa delle persone e per Ia tuteia delle leggi, ma 
anche per quei raolieplici servigi, ehe nello strumento 
si comprendono sotto Ia generica denominazione di mis- 
sioni sLraordiuarie. 

[3Maggio^5^2.] 

XVII. — Fra le quali spedizioni sarebbe stata som- 
uiamente imporiante e desiderabiie Ia mossa del Capi- 
tano e de'bastimenti di Roma, cogli aitri delle potenze 
cristiane, coDtro i temerari di Coslantinopoli per arre- 
starne I' invasioni; o almeno contro i pirali deil'Arci- 
pelago dello Jonio e dell'Äfrica per ricuperare i legni 
perduli e per disciogliere le catene alle migliaja dei Cri- 
stiani miseramente gementi nella schiaviiü. Di lä voci ar- 
rochite nel pianto, e lettere vergate da livide mani chie- 
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devano soccorso; di qua ogni cuor generoso rincalzava 
!e slesse risposle: ed i padri del concilio convocato 
da papa Giulio al Laterano, lin dalia prima sessione, te- 
nuta a tre di maggio, proponevaiio l'alleanza dei fedeli 
coQlro grinsulti perpetui, spietali e insopportablli del 
Demico comune.Uno dei vescovi, inLerprete degli altrui 
desideri, e costreLto dal proprio dovere, alla presenza 
del PoDietice e di tulto il soieone consesso, cosi favel- 
lavain qael giorno": « Gertamente senza sospiri, senza 
lacrime e senza il niassimo cordogiio non posso ram- 
mentare io, üon ehe esprimere, roUracolanza, l'im- 
manitä e la rabbia dei Turchi.... INon entro nel pelago 
dei mali da noi patiti pei letopi passati, dico soUanto 
di ciö ciie adesso soffnamo.... FrequeoU gt' insulli di 
guerre Ingiusle, contiaue le scorreiie di ladronecci di- 
sumani: i tigii slrappati dalle braccia dei genilori, i 
Jbambiiü dal seno delle madri, le spose violate al cospetto 
degU uomini, le vergioi tratte a barbariche libidini, i 
•vecchi come inuLile ingombro sgozzati in mezzo aila fa- 
miglia, la giovenlü come giumenti condannata alla gleba. 
Qiieste nequizie non ho letto io nelle carle, nh mi sono 
State raccontate da altri. Io slesso, io continuamente le 
vedo, Io dalle inura di Spalatro, mia sedearcivescovile, 
osservo i ladroni a torme saccheggiare i borghi, e mel- 
iere a soqquadro le campagne col ferro e col faoco, e 
menar caUivi in graa namero i figli raiei dell'uno e 
deir altro sesso, ehe son pur figli vostri, o Padre bea- 
tissimo. Le slesse scelieratezze nei lorodistretli provano 
i miei dodici snffraganei. E se volete allri teslimoni, 

" AcTA Concilü Lateranensis quinti generalis novissimi sub 
JuUo n et Leone X celebrati i iü Coliect. ConciUo7\, edit. a Labbeo 
et Cossarlio, in-fol. Venezia, 1732, XIX, 700 : « Sessio prima, die 
III maji MDXIl. — « ßernardi Zanearchtcpiscopi Spatalensis oralio 
habita in prima sessione, prcesetite Julio 11P. M. u 
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maggiori di ogni eccezione, eccovi qui dinanzi i vescovi 
deir üngheria, e l'aiiiplissimo primale di quel regno ia- 
felice; essi vi dicono altreUanto.... Spesso spesso siamo 
costretli, ed io misero altresi, sospendere a mezzo gli 
uffictdivini, uscir dalla chiesa, dfporre la cappa, ve- 
Rtire di piastra e di maglia, e correre alle porte per con- 
fortare il popolo affliUo, per fargli cuore, e per condurlo 
conlro i nemici asselati del nostro sangue. • 

[31 febbrajo 1513.]   • 

A questi sentimenii espressi dalla bocca dei padri 
rispondevano i popoli, plaudivano i Roman:, massime 
quelti ehe ricordavano la impresa di Santamaura o per 
fallo proprio o per domeslica tradizione. La grande al- 
leanza e la mossa generale contro i tiranni di Coslanti- 
nopoli, e contro i pirati di Barberia, nel cuore e suUe 
labbra di tuUi, parevano imrainenli: e Giulio islesso se 
ne mostrava ed erane al pari di ogni allro fervidamenle 
desideroso '^ Ma io son costretto a troiicare il discorso 
e a tacermi, si come improvvisamente si tacque.papa 
Giulio la maUina del veotuno di febbrajo, itone il-ma- 
gnanimo spirito in luogo piü conforme alla sua grau- 
dezza. Rotte le praliche, sospeso il concilio, aperto il 
conclave, fmito il capitanato di Baldassarre. Nel conge- 
darmi da lui, secondo le convenienze, vorrei almeno 
di voio toccare i fatti successivi della sua vita privata 
e pubblica neila sua palria: ma ogni ricerca essendorai 
tornata vana, mi bisogna senz'alLro star contento a ri- 
cordare la stima da lui goduta nellacorte diRoma, ün- 

**' PAOLO Giovio, vescnvo di Nocera, Consiglio inlomo al modo 
di fare l'impresa contro inferieU, secondo la consuUa falta dal Papa, 
in-4. Venezia, 1608. Traduzione di M. LODOVICO DOMENICHI, io fine 
aUe Störte. 
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cliö visse il suo proteltore e concittadino. Ma di Gio- 
vanni suo figlio, e di Antonio suo congiunlo, i quali 
nella squadra permanente e nella riserva continuarono 
a militare tra noi anciie dopo l'elezione del nuovo 
Pontefice, farö menzione, come -verranno, sotto il su- 
premo comando dell' altro Capitano ehe darä il nome al 
terzo iibro. 



IIBRO   TERZO. 
Gapitano   Paolo   Vettori, 

luarchese della Gorgona. 

[1513-1526.] 

ISOMIHARIO   »El  CAPITOI.!. 

I. — II secolo di Leon decimo. — La casa Vettoii, e il 
capitano Paolo. — Notizie e ritratto (15 raarzo 1513). 

IL — La darseiia di Civilavecchia. — Proposta di ca- 
varla a cerfa profonditä. — Documento. — La marea. — La- 
vori di Eramante, e scandagli del Sangallo {dicembre 1513). 

III. — Le squadre del Vettoii, del Biassa e del Bona- 
relli (1514). — Bümbardieri e castellani. — La rCcca d'Ostia 
coucessa al cardinal Riario (aprile 1515). 

IV. — La dieta per fortificare Civilavecchia. — Disegni 
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rati. — Lavori al porto e alla darsena (ottobre 1515). 

V. — Scorrerie del pirata Curtögoli. — Armamento della 
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i pirati (aprile 1516). 
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a Biserta — Presa di una galea nello stagno di Tunisi. — 
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VII. — Conseguenzo della spedizione. — Letlera del re 
di Tunisi. — Disegni del pirata Curtögoli contro Cilstiani e 
Musuimani. — Coraincia il dominio de' pirati nell' Affrica- — 
Viaggetti di Papa Leone presso alle marine. — La Magliana. 
— Ritorno di Curtögoli, e agguato contro papa Leone (otlo- 
bre 1516). 
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LIBRO TERZO. 
CAPITANO    PAOLO    VETTORI, 

fllABCHESE   DKtLA   GQBGOKA. 

[15-13-1526.] 

[<S iiiarzo ^513.] 

I- - Quanto vi avea di grande nelle scienze, nelle 
lettere e nelle arti per tutta l'Kalia, in un'epoca straor- 
dinanamente feconda di beili ingegni, quasi tatto al 
pnncipio del secolo decimosesto erasi raccolto in Roma: 
perö papa Leone, eletto ai quindici di marzo del d513, 
non ebbe a durare gran fatica per meltere a fesla la sua 
corle col primo ftore delle dolte e virtuose persone del 
lempo. Suoi secretari il Bembo e ii Sadolelo, suoi leologi 
il SUveslro ed il Gaetano, suoi pittori Raffaello e Giulio, 
suoi architelti il Sangallo e Michelangelo; e suo capi- 
tano sul mare, mi sia presto concesso questo passag- 
gip, ]1 nobiie Paolo VelLori, pari a chiunque nella 
grandezza dell'animo. nella gagliardia del braccio e nella 
penzia dell'arte nautica'. 

lay u -Qmvi P ordioe genealogico, le brevi Dotizie di ciascuno 

la tlTr ''="''" '^'^ ^"^ P'^^' ^' ^^^^^ ^ ^' «^S^"to , e sul taglio la üanda d oro caricata di tre gigli. 

Fnrr,   ^.TT.^'^'^""^ MARCUI^SE, La galeria delVomre, in-4 runi, 1,60,1, 438. 

m.,xe degU erud^U toscani in-S. Siena, <786, XXII  m 
Gu.cc.ARi>,«,, SEGM, NARD,, VARCHI, AMM.BATO. " 

ir 
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La famiglia dei Vettori, ammessa a tutti gli onori 
della repubblica fiorentina, prima ehe si tramiitasse in 
Roma col titolo del marchesalo, fioriva in qaesli tempi 
peruümiDi eminenti nellelettereenelle armi,[utti aper- 
tamente seguaci della fortuoa trionfaiite di casa Medici: 
Piero il giovane, somrao filologo del suo tempo^; Piero 
il vecchio, cetebrato per senno politico e per la raolta 
perizia nelle lettere latine e greche; il nome di Fran- 
cesco ritorna ad ogni pagina delle storie piUrie, daila 
cacciata di Pier Soderini, fino all'elezione del duca Co- 
simo; e il nome di Paolo, secondogenito di Piero il 
vecchio e fratello di Francesco, spicca a gran rilievo 
nelle vicende di Roma durante i! pontiticato di Leone, 
d'Adriano, e di Glemenle. Sollevato dai favori e dagli en- 
comi singolarissimi della casa e dei parligiani de'Medici; 
ed altrettanto Uepresso dal biasimo degli avversart, puö 
essere chiamaio ad esempio della sorte comune di chiun- 
que entra troppo nei parLili, e con questo corre diver- 
samente accagionalo nei giudizi degli uomini e delle 
slorie. Due sole cose di iüi tuttaflata amici e nemici a 
vicenda confermano: l'eccellenza di marino, e l'inlrin- 
sichezza di conüdente appo il cardinal Giovanni dei Me- 
4ici. II qaale, divenalo Papa, anche nelia sublimitä del 
naovo grado, conlinuö a comunicare con lui i suoi peu- 
samenti: e sapendo quanto poleva riprometlersi dal 
valore di un uomo non solo da discorrere, ma da ope- 
rare forlemente, datogli subito il capitanalo delle ga- 
Ifee, lo mandö con questo titolo a Torino, compagno 
di Giuliano suo fratello per le nozze con Filiberla di 
Savoja. 

Paolo era nei irentasei anni: sottile e rubizzo della 

* AsGELUs M. BeSDiNius, Petri Victorn viia et vlaronim Ila- 
lorum et Germanorum epislol<s ad eimdem, in-4. Firenze, 1758. 
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persona, fronte sporgente, ricca e crespa capigliatura 
all' occipite, rada alla sommitä, naso afülato e non 
breve, piccoii mustacchi, poca barba, allo il cigiio, e 
lo sguardo acutissimo e penetrante come di succhiello, 
Restaci il suo ritratlo inciso in gran foglio tra la imma- 
gini degli uomini illastri della Toscana, veslito di ricca 
armadura, il bastone del generalato solto al braccio, 
bussole, rombi, compassi, e carte marine sur un tre- 
spolo; ed egii presso il verone fisso cogli occhi al mare, 
alle galöe ed agli siendardi daile chiavi incrociate. Sotto 
Y! ö scritto': « Paolo Vettori, capitan generale delle ga- 
\he della Chiesa nel pontificalo di Leone X, Adriano VI, 
e Clemente VII; dalla corte di Roma e dalla repubblica 
fiorentina spedito al campo imperiale di Lombardia. Nato 
nel 1477, mono nel 1520. « 

Piü altre notizie di lui ci forniräla storia scritla dal 
fratello, rccentemente pubblicata con molle annoiazioni 
neu'Archivio storico di Firenze*: e ricchissima messe 
avremrao potuto raccogliere dall'archivio private dei 
marchesi Vettori di Roma, se i moderni discendenii ed 
eredi avessero saputo custodire q«el tesoro di lettere 
e di corrispondenze originali, ehe ora non si sa doTe 
sia perduto ^ 

SERIE DI RITRATTI degli uomini illustri toscani, can, gli elogi 
sloricidei medesimi, in-foi. magno, Firenze, ntiS, t. II, quasi nel 
mczzo del volume non impagioato. «Da un quaäro dt casa Vet- 
tori, » 

BiBL. CäSANT. M. II. 10, in CC. 
'FBASCESCO VETTORI, Sommario della Storia d' Italia dal im i 

al mi; e Nötigte delle azioni di Francesco e di Paolo Vettori, pub- 
bhcate per cura di ALPREDO REUMOST, - ARca. STöR. ITAL., mH, 
in-8. i'irenze, app. n. 22_ vi, 270. 

' L'ARCHIVIO PRIVATO DI CASA VETTORI IN ROMA, citalo da[ 
AIOREsi iieila Bibhoyraßa toscma, dai LITTA nelle Famiglie celebri, 
dal RANSE nelle Vile dei ponteßci del cimniemilo, e da altn, aveva 
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11.— La pronta nomina dell'eccellente capitano, e 
r immediato possesso di lui in CivitaTecchia, affreUa- 
rono la risoluzione dei risarcimenti alla darsena, per 
meglio raccogliervi e ordinarvi le forze marittime dello 
Slato. La darsena non h altrimenti una prigione, come 
aicuni pensano, ma la parte piü sicura e piü comoda di 
un porto, dove il naviglio militare sverna, si raccon- 
cia e si arma. L'equivoco h venato nei tempi moderni 
daU'esservi reslaü in abbandono i bastimenti da rerao, 
e con essi le ciurme di catena, o ristrette sulle pulmona- 
rie gallcggianli, o stivate nei prossimi magazzioi. Salvo 
il caso recenle, resta per ogni ailro tempo il primo e 
proprio signiücato di porto minore presso un porto 
maggiore, fornito di scali e di ediRct per servigio dei 
navigli militari, difeso con buone fortificazioni e ri- 
pari dalle lempeste dei mare e dagli insulli dei nemici. 
Aniichissimo falto: alla romana dicevasi Angiporto, alla 
greca Epistio, aH'italica Porlicciuolo; e poi, con voce 
derivata dall' arabo, Darsena^ 

Presso al porto di Civilaveccba una ve n'ha, ehe puö 

fino al principio di qiiesto secolo, come da utio schizzo d' inven- 
tariü presso di me: 

s Due volumi di lettere a Paolo Vettori, capHan generah 
deüegalee dcl Pa^a; » 

tt Due aüri volumi di Miere della RepubUica fiormitina a 
Francesco Vetlori, neW anno 1513; » 

a Tre allri volumi delloi stessa al medesimo äaW anm 1514 
al J524;« 

n ÜnvolumeiU lettere dlpenonaggi iUustri aiVettori daH&iZ 
al 4519. » 

" RuTiLiDs, lünerar., vers. 242. 
VARRO, DeL.L., IV, 31. 
ViTRcivics, Ärch., lib. IV. 
CRESCEMIO, ^ausica,537,S39, 5i2. 
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essere annoverata tra le piü belle del Mediterraneo: ven- 
ticinque migüaja dimetri quadri in superficie, sei metri 
di uniforme profoDditä, grandiosi magazzioi all'intorno, 

x,e talmenle coperta da una cinta baslionala, ehe niuno 
la vede se non siavi dentro. Un documento di questo 
tempo ci mostra ehe si voleva nettarla e ridurla a mag- 
giore profonditä. E quantunque la scritta non porti 
data, nondiraeno deve necessariamente ridursi alla fine 
dei tredici. Non prima, perche intestata a papa Leone, 
eletto Del mese di marzo dell'anno medesimo; non dopo, 
perche agli undici di marzo deU'anno seguente moriva 
Bramante, al cni giudizio b rimessa I'approvazione 
dei lavori'. Ecco 11 documento^: 

« Patti e conditioni fatte da Giullo de Maximi, ehe 
promette a Leon X di cavare a certa profondilä e tempo 
11 porto piccolo di Civilavecchia. — lo Julio de Maximi 
sono contento e prometto a lo santissimo padre noatro 
papa Leone X di cavare il porto piccolo di Civilavecchia, 
incominciando dalla bocca, e seguitare dentro per tutto, 
per infiDo alle mara ehe circuiscono il delto porto, con 
le infrascripte conditioni et capituli: 

«1. Di prima ehe la santitä di nostro Signore debba 
darmi al präsente ducali quattro mila d'oro in oro per 
prezzo e mercede di tutta l'opera ehe havrö a fare in 
detto porto: et per me pagarli di contanti a Mario de li 
Cavalieri, nobile cilladino romano. 

« 2. II delto Mario havrä a promettere et obbligarsi 

' VASARI, ediz. Le Monnier, VIT, 438. 
GAYE, Carteggio äi artisü, in-8. Firenze, 1839-41, 11,138- 

Lettera di Baldassarre Turini a Lorenzo de'Medici, scritta da 
Ronia^il 12 marzo 13|4, « Maestro Bmmmüs mon hiermattina. « 

ARCHIVIO SECRETO VATIC. Arrriadio XIII, caps. xiv, n. 26. 
ScnsDE BortciASE, cit., Museo di Propaganda. 
CODICE VATICAKO, n. 8046. 
AKT. COPPI, Schetk ms., alla Casanatense. 



iSO LIB.  III.— GAP. n. [Dicembre 1515.] 

a nostro Signore, in caso ehe io non osservi di cavare 
il detlo porto, secondo di sotto prometto, di restituire 
tulU li danari liavrä ricevuti; o vero far cavare esso il 
porlo, secoQdo la mia promessa, con quei piü brave 
tempo si poträ. 

« 3. Che io sia obbllgato cavare il porto con raiei 
ingegni ed arti, in modo che la bocca stia sempre aperta 
et patente, come sta ora, per comodo de'naviganti. 

« 4. VogUo, cominciando dalle acque comuni, che 
h il mezzo tra l'allezza diurna et bassezza deile acque 
per Io flusso, nel quäle mezzo si vede certa verdura 
come una linea retta neili mnri et scogli del porto; et 
diuturnamenle et ordinariamente crescono le acque uno 
palmo vel circa sopra quel segno, et viceversa decre- 
scono; et per le grandi altezze et bassezze extraordina- 
riamente eccedono da ogiii banda assai: et da quel segno 
in giü vogUo cavar tanto che habbia palmi nove di fondo 
di canüa romana. Eccetto che, se trovassi scogho o 
muro, nou voglio essere obbligato a cavare piü ollre 
che esso muro o scoglio. 

< 5. Da poi che saranoo disborsati li danari, et 
chiarito il giusto segno delle acque, a comune judicio 
di marinari venetiani et genovesi, o vero a judicio di 
frate Bramante (al quäle del tutto me ne rimetto), voglio 
aver tempo due mesi a meltermi in ordine per cominciare 
l'opera: et di poi alU duo mesi vogUo havcr tempo mesi 
diciolto ad haverlo fioito di cavare. 

* 6. Che mi sia lecito gittare il fange in quel luogo 
che mi farä piü comodo. 

> 7. Che mi sia lecito far tagliare il legname che 
mi bisognerä in tulEe le selve viciue, in terra di Chiesa, 
senza alcun prezzo di selvalico o di aitra impositione. 

> 8. Che io sia accomodalo di tuUe quelle stanze 
che mi bisognerä, tanto in röcca   vecchia quanto in 
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röcca nuova, e dove la Camera havrä modo di accomo- 
darmi, senza aicun pagamento. 

» 9. Che tutte le cose ehe adoprerö per me, per 
r Opera, e per i miei uomini habbiano a essere franche 
da ogni gabella, cosi se da Roma, come se da ogni altro 
luogo soggeEto alla Chiesa, mi bisognerä mandare roba 
a Civitaveccbia, siano franche da oi;ni gabella; e simil- 
mente quella roba e arüglieria havrö adoperala alla 
delta Opera, volendola ridurre in Roma, sieno franche 
da ogni gabella o datio. 

> 10. Che tatte ie galere et ailri Jegni che sono an- 
negati nel dclto porto, et ogni altra cosa, sia libera mia. 

> 11. Che andando li miei uomini per macinar 
grano alli mulini vicini, h mLQlioari sieno obbligati po- 
sporre ogni altra persona et expedire H miei, sotto quella 
pena parerä a Kostro Signore, eccetera. > 

I documenti, siano pure intorno a materie di pic- 
cola importanza, portano piü hime e certezza alla storia 
di qualunque discorso, a clii li sappia inleodere. Ecco 
qui, rispelto alla darsena di Civitaveccbia, la bozza di 
un coDtratto per cavarla a certa profondilä; ed eccovi 
insieme la certezza della sua esislenza anteriore all'opi- 
niooe de'moderni che 1'attribuiscono a papa Pio IV, 
senza atlendere alle memorie perpeliie del medio övo, 
come lio detto altrove, e senza sapere della descri- 
zione fattane nel quatiroCento da Flavio Biondo. Änzi il 
presente documento ce la moslra giä tanlo antica nel 
pontiticalo di Leone, e mezzo secolo prima del detto Pio, 
che pei roltami di navigli sommersivi da tempo imme- 
morabile e per la invetrata poltiglia, sarebbesi resa inu- 
tile se non si dava mano a rinetlarla. Di piü eccovi la 
speranza di trovarvi anticaghe e oggetti preziosi, come 
di fatto si k vislo infino ai nostri giorni, essendosi ri- 
pescato colä tra le molte medaglie, bolli, musaici, ed 
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allri oggetli anlichi, quel superbo braccio di bronzo di 
ehe si abbellisce ora il musfeo etrusco del Yaticano. Ecco 
nella eccellentissima casa dei Massimi, nota agli eruditi 
per le edizioni romane del primo secolo, coolinuarsi lo 
slancio verso le iniprese ingegnose. Eccovi il leorema 
della maröa diurna, notissimo anche in quei tempo; e la 
maniera di valiilarne COD pratiche induzioni anche nel 
nostro mare gli estremi, tuttoche di poca levata nelle 
circostanze ordinarie. Ecco la popolare nomenclatura 
ehe allora distingueva la röcca vecchia dalla nuova; e 
questa, ehe oggidi chiamiamo la Fortezza, giä tanto 
avanzata nella costruziooe, da potervisi alloggiare la 
brigala e gli operaj di messer Giulio. Ed ecco finaimente 
ogni cosa rimessa al giudizio dt un grande artista, come 
dire di Bramante; il cui nome, inlrodoLto con tanta si- 
curezza nel documento, per se indica la nolorietä e fre- 
quenza di lui in quel laogo; dove non poteva essere per 
attro ehe per 1'opera maggiore ehe allora vi si faceva, 
ciö k dire per la fabbrica della predetta Fortezza, tulta 
di suo slile, come altrove piü largamente esporrö. Si 
noti eziandio Tappellalivo di Frate, dato a Bramante; 
perchö risponde a capello coi falli e colla storia; e ri- 
corda la promozione di lui all' ulTQcio del Piombo; ricco, 
geloso e nohile uHicio di snggellare col raetallo dolce le 
bolle pontificie, secondo ehe usavano i frati laici del- 
l'ordine Gisterciense; a simijitudine dei quali gli altri 
piombatori, cavali dal cato degli artisti, vestivano in 
certe occasioni l'abito consueto dei frati precessori, e 
si chiamavano Frati del piombo, camuffati di tonaca 
e di cappuceio, come si vedono pure ritratti nelle an- 
tiche rappresentanze, quantunque non facessero niuna 
professione di vila monaslica ". 

* VASäRI, cit., ediz. Le Monnier, X, 129, 130. s SebasUano 
Vinizimo chiese V ufßcio del Piombo.... Il Papa ordinu ehe esso 
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Non voglio lasciare questo documento senza ve- 
Dire alla eonclusione. La cavatura in vece di giungere 
solamente alla profonditä uniforme di palmi nove per 
tulto il bacino, passö la minima di palmi quindici, e 
toccö la massima di palmi venti, corne risulta dalla piaota 
di detta darsena delineata poco dopo da Antonio il gio- 
vane da Sangallo, e coperla con una rete di scandagli, 
il cui originale ho trovato io stesso tra i carloni di lui 
alla Galleria di Firenze, e ne ho il facsimile presse di 
me per la sqüisita corlesia del cavalier Carlo Pini, di- 
rettore e conservalore delle stampe '\ 

[1514.] 

III. — Ädesso mi continuo a tirar fuori dai regi- 
stri le notizie, secondo i (empi. Trovo nel quattordici 
tre squadre m navigazione: quella della guardia con- 
sueta sotto U Vettori, composla di tre galere e di due 
brigantini"; Tallra di due galere con Giovanni da Biassa, 
il quale, quanlunque licenziato da Giulio II dopo la balla- 

Basliano messe V ufflcio.... Laonde  Sebastiano prese V abito  del 
frate. » 

ITE«, VII, 133. « Per il ehe Brammte meritö dal deito Papa 
Giulio, ehe sommamenle l' amavaper le me qualHä, di esser fallo 
dcgno delVufßcio del Piombo. » 

ITEJI, XII, 233. « Michelangiolo messe innanzi e favoH volen- 
Ueri GugUelmo dellaPorta.... eglifece dare l'ufßcto del Piomho.... 
il Cardinal Farnese ordinb fare una gran sepolura per le mani di esso 
ffn GugUelmo. » 

ANTOSIO Piccosi daSANGALLO alla Galleria di Firenze, trai 
suoi original!, HOQ numerati, se non con un 270 attraversato da 
una hnea di canceilatura. Vi si leggooo Ire scritture di sua roano: 
al margine « Poyliccllo, » all' ingresso sulla piazzetla « Giardlno, » 
alla mancißa, n Li muri delparamento,» e sulla rete degli scandagli 
)numeri,«iS, 17. IS, 20, » ecc. 

" GIOVANNI GAMBI, cit., XXII, 142. 
SCIPIOME AUMIBATO, cit., II, 333. 

GuGLiKLuoTTi. Guerra de'Pirali. — i, 12 
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glia di Ravenna, ora noodimeno milita con papa Leone, 
e per lui quest'anno riraena in Francia il signore di 
Rocliefort, ambasciatore del re presso la santa Seile; ed 
a( ritorno, passando di Genova, da Giovanni Vespucci 
oratore papale in quella cittä riceve l'ordine di venir- 
sene sollecitamenle colle galöe in Civilavecchia per con- 
giungersi col Vettori, e assicurare viemeglio le difese 
deila spiaggia, e i servigi ehe si prevedono pel viaggio 
del Papa ^*. La terza muove da Äncona col cavalier Bo- 
narelli verso Venezia per imbarcare certe arliglierie, 
richieste da papa Leone al doge Loredano '^, secondo 
la nota compilata da Leonardo di Firenze, nuovo capo 
dei bombardieri in castello Sanlangelo, succedulo di fre- 
sco al defunto Matteo Galli bombardiere romano '*. 

[Aprile 45JS]. 

Questi appareccM tendevano evidentemente alla spe- 
dizione generale contro i nemici comuni della societä 
crisliana, ma non approdavano. Tutti piativano per 
fmirla coi Turclii di lä, non cosi perö ehe prima non 
volessero di qua aver assettato le faccende loro a pro- 
prio talento. Quindi ciascuno proseguiva i suoi liligi inte- 

" GL'ICGIABDINI, ediz. de! 1645 cit., p. 091. 
PETRUS BEUBCIS, EpistolcB LeonisX, Pont. Max. nominc con- 

scriptcB, inter Opera omnia, in-fo)., Venezia, 1729, IV, 74, 85: 
« Johanni BlassicB, classis prefeclo,sub die xxx sept. MDXIV.... Eidem 
triremium prefecto, sub. die sxx maji MDXV. » 

'* ßEjiBüä ut. sijp., IV, 87: H Leo X, Lemmdum laurelanum 
Venetorum Diicem rogat, ut tnrmenta beüica commodet parandis 
navibus Ancono) conslructis adversus Turcas.... Statul triremes ali- 
quot^ queAncome fabricato! sunt'deducere et oniare,... Peto ut tor- 
menta beüica rnihi commndes etc.... » (5 iuglio 1515). 

"" ABCHIVIO SECR. VAT. — Leonis Pp. X. Diversor. — « Die 
I dec. MDXIIII Leonardus de Florenlia fuit librator tormentorum in 
arce SancH Anceli, loco defuncti magistri M^tllha^i Galli. >, -~ ABCH. 

ST. IT., an. 1866, I parte, p. ä19. 
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stini: le divisiooi tra i principi maggiori del mondo 
cristiano crescevano, e vicino ci bolliva ai;pro conflilto 
coD Urbino, con Ferrara e con Milano, ottre alla con- 
giara contro la vila di papa Leone, ehe poi scoppiö net 
diciassette. II cardinal Pelrucci slrangolalo in Casielto, 
tre ^'tri afftiui di gravissiine pene, e il cardioale Adriaoo 
di Corneto fuggiLo via'^ 

II primo passo dierono i congiurali in quest'anno 
ai diciannove d'aprile, quando il cardinale ostiense Raf- 
faello Riario, per sicurezza della sua persona e dei com- 
plici, richicse la röcca di Ostia, dal cardinal Giulio dei 
Äledici e dal caslellano Gianfrancesco de Noris florentiuo, 
La prese a titolo di affiLlo, con ^^^ossa malieveria sul 
banco dei Raiducci, e colla promessa di leneria e goderla 
a Hso delle oneste persone con tuUe le munizioni, arti- 
glierie e corredo; secoüdo legale iriveülario '^ 

[Ottobre <5I5.] 

IV. — Non conscio dell'iniqua trama, papa Leone 
il primo di ottobie parlivasi da Roma verso l'Etruria 
mariLtima, e finalmente riducevasi colla corte in Civita- 
vecchia, dove pel cavamenio della darsena e pei fondali 
guadagnati, venuEo in maggiori speranze, faceva assegna- 
mento di nuove fortücazioni. Äveva perciö intimato colä 
una diela di soldati e d'ingegneri principalissimi, coi 
quaii alla vista del luogo inlendeva deliberare il modo 

'* PARIS DE GRASSIS , Diaria ccerem. mss. cit., sub. die xii maji 
MDXVn, etsegg. 

EAIHäLDüS, Ann. Eccl. 1517 D. 92, 96. 
" ARCUIVIO SECR. VAT. Leorns Pp. X, Diversor. sub die xix apri- 

lis, MDXV: a Deputatio JuUi cardiiiaUs de Medicis ad custodiam 
ai-cis Ostim, et arrendamentum dictw arcis cardinali Ostiemi.... qui 
pi'omisii uti etfrui ar-bilrio b(mi viri, et illain tenere noniine Franci- 
sci Antonii de Noris.,.. Una cum omnibus et singulis munilionibits, 
ii'tigUefiis^ et aliis rebiis per inventarium consignatis. » 
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e la forma della Duova cinta. Convennero quegli stessi 
capitani ed architelti,che poscia nel dicembre seguirono 
papa Leone verso Bologna incootro a Francesco re di 
Francia, secondo il partito preso quivi slesso in Civita- 
vecchia sulla fine d'ottobre al primo annunzio del pe- 
ricolo, come narra Paride de Grassi". Necessaria av- 
•vertenza cronologica per istabilire con certezza il falto 
e il tempo. 

Ragionandosi dunque colä di fortificare detto luogo 
(come ben dice il Vasari), cioö la cittä intiera, non un 
pezzo della röcca vecchia o della nuova (come altri con- 
fondono al solito), tra quei signori ed archileUi, e tra i 
diversi pareri, Antonio il giovane da Sangallo, afferrata 
la bella occasione di mostrare alla corte, ai mecenati e 
a ogni altro il valor suo, e qaanto degnamente fosse 
slato elelto tre mesi prima all'eminente ufficio di archi- 
letto di san Pietro, spiegö i suoi cartoni, e moströ il 
disegno compiuto di tutta l'opera, ehe fu approvato dal 
Papa e dagii altri, come di tuUi il migliore per giudizio, 
per arte, per eleganza, e per fortezza^\ Dunque non 

" PABIS DE GRASSIS, cit.: « Die prima mensis octobris MDXV 
Papa discessit ab ürbe versus Viierbhm, Monlem Faltscorum, Tu- 
scanellam et Centimcellas seu Civilalem Vetcrem. Ubi cum esset nun- 
ciatim est, regem Fmncorum, gut nuper Mediolanum in potestatem 
suam redegeral, velk ad Papam personaliier cum exerc'Uu suo ve- 
nirc. {Jude Papa veritus ne quid novitalis in transitu machinaretur 
operaliis est ul ipse ad Bononiam mm omni curia transcenderet. » 

AuMiRATO, cit., 317: iNoii eraü Ponlefice senza sospetto, ehe 
ilRe vHlorioso non si volgesse contra Toscana e conlro Roma. » 

RAINALDL'S, Ann, Eeci. J5I3, n. 20 e segg. 
" VASARI, cit., ed. LeMonnier, X, 6: « Andando poi il Papa 

a Civüavecchiaper forlificarla, e in compagnia di esso iußniti signori, 
e fra gii altri Giovan Paulo Baalioni, e il signor Vitello, e simil- 
mente dipersone ingegnose Pietro Navarra, ed Antonio Marchisio.... 
e ragionandosi di foriißcar detto luogo, infinite e varie circa ciö fu- 
rono le opinioni; e chiun disegno chi w«. altro facendo, Antonio fra 
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ciance o ciarpe vecchie, salmisia, ma progressi jmpor- 
laoti deirarte nuova. 

Antonio, iniziato ai priocip! deirarchitettura mili- 
taredagli zu, e poi seguace di Bramante non solo nel 
corndojo di castel Sanlangelo, loa anche nella rocca 
nuova dl Civilavecchia, come dimostrerö coi suoi auto- 
grafi, giä conosceva il terreDo, e giä aveva in pronto il 
nsultamentodeisuoi studi: unacinta bastionalaalla mo- 
deroa, con selte baluardi reali da circondare la darsena e 
lacitiädaunmare all'altro,appoggiando gli eslremi alle 
due rocclie. Quali si mostrano i quattro disegni original! 
dl sua mano ehe si conservano alla Galleria di Firen- 
ze, e gli altri tre ehe vi ho trovato io stesso, taii i lavori 
eseguiti in Civilavecchia nell'islesso secolo e tuUavia 
esislenti, conformi ai medesimi disegni; tale la pianta 
üeoiica degii original! e della esecuzione inlagliata sopra 

quattro medagiie del secolo decimosesto. Dunque rive- 
'azioni iraportantissinie per la storia dell' arte, ehe ora- 
^3i ci viene sicura, dimostrata, e piü anlica ehe altri non 
avesse pensato o scritlo. Falso il prjmato del Samraicheli 
secondario ii magisterio del Martini. II primo baluardo 
esisle ancora in Ostia dal 1483 per opera di Giuliano da 
-Vlo, il primo pentagono bastionato esiste ancora in 
J^ vitacasleilana dal U9Ü per opera di Antonio suo fra- 

0, la prima fortezza quadrata con quattro baluardi a 
"u^one esiste ancora dal 1501 per opera dello siesso; e 

^^ prima c.nta reale di piazza d'arme, coll'ordine rin- 
zaio a fianchi doppi, esiste ancora in Civilavecchia 

der.      ' ^^' "^^''^ ^^^ nipote.Non avremo piü a per- 
ci m dubbii e m congetture appresso ad altri misa- 

> ^'•'«0 cr^^M ^''«^"^^'•«'•'.- onde Antonio ne venne in grandis- 
I     •" credtio appresso la Corte. » 

12* 
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giali ricordi di forlificazioni, posteriori di data, e da 
lunga pezza distrulle": ma verrä la sLoria tiuova sopra 
Honiimenti primiüvi, di epoca certa, luUavia esislenli. 
e coDfonni ai disegni originali dei classici, conservati 
infino a oggi. La soinma di quesle cose io scrivevo 
de! 1858 nel giornale delle Strade ferrate". quando 
niuno dei miei maestri (anclie dope compiula l'edizione 
del Vasan pel Le Monnier) nfe in Roma, nfe in Italia, nfe 
fuori pensava punto a quesle nuove dimoslrazioni, colle 
quaii e con allre simili Iralterö io la sloria dell' archilet- 
tura mililare senza allunlananni dalla spiaggia romana, 
come si vcdrä nel raio libro della forliiicazione. Non in- 
tendo a prelensioni, ma alla verilä ehe loriia oaorevole 

a lulti. 
Antonio allora aggiunse agU uffici suoi di Roma la 

direzione dei lavori di Civitaveccliia, andandovi spesso e 
tornandone, secondo il bisogno. E quantunque egii comln- 
ciasse l'opera di terra e fascine, riservando a miglior tem- 
po rincamicialura; nondimcno murii quattro porte, due 
dalta parte della campagna e due alla marina, sulle quali 
esso slesso pose Io slemma delle sei palte di papa Leone"; 

'» CABLOPROMIS, Gii ingegnerimilitari ehe operarono escrissero 
m Pietnonte dal mo al <6Ö0, in-8. Torino, 4871, p. 22, novera tra 
)e primitive Nizza del 1517. Piacenza del 1S18, Bari del <520, Fi- 
renze del 4523; e non fa rooUo di Civiuvecchia del 1515 anteriore 
a lutle le sue primitive, e piü delle altre conäervata. 

»• LE STBAr-E FEBRATE, giornale romano ebdoroadario, direlto 
dal cav. Lrici SIANüI. Anno secondo, numeri 22 e 23, colla data della 
loro pubbUcazione nel venti e ventiselte novembre 4858. — Jlichia- 
malo nel ^iormie Arcadico di Roma immediaUmente per la rivisla 
segueote Ira le varielä, e ripetulo nel primo paragrafo della tnia 
scrillura sui bastionidiCivitavecchia colla dala del 28 aprile 4860. 

»' .\BCHivio STöR. ITAL.. S-iliiie arlisliche, cavale dall' ARCHI- 

vio sECBKio VAIICASO C pubbticale da ALBERTO ZAUS. in-S. Fi- 
reoze, 4S67, VI,i, 48V: • Mugislro Antonio da Santo Gallo, ducati 
quaranta, addi Vi giugno 45(9, quali sono per pagare quallro pezzi 



JUiobrclölÖ.] GAP.  P.  VETTORI. 139 

equeslo fu addi quindici giugno del diciannove- II mese 
seguenle addi venlisette lugiio dello stesso anno Antonio 
fece incaslrare aliorno alla darsena le leste di bronzo ehe 
ancora si vedono, e sono ciiiamaLe dai civit;ivecchiesi 
i Mascheroni: cioö una diecina di teschi a ceffo leonino, 
disegnaii da mano maestra di vivissima bizzarria, e 
gittali in raelallo cotle zanne sporgenli e le labbra accar- 
locciate per soslenere fermamente e penzoloni gli anelli 
massicci pur di bronzo, dove i ba'itiraenli danno voUa 
ai cavi di posla in allo, lanto da poter cainminare per le 
banchine senza inciampare a ogni passo Ira i cänapi. Gli 
anelli rilraggono le forme consuete del Cinquecento colla 
gemma piramidale a qiiallro faccie nel caslone: in somma 
ranello mediceo. II getlo si dice fatto da Giacopo deirope- 
ra, cui si pagano cento ducati a buon conto".Col nome 
deirOpera abbiaino notissimo ira gli artisti un Giovanni, 
dclto pur delle Corniole, discendente di Icssitori di drappi 
a opera, donde ilsopraiinome della famiglia. Giovanni, 
niorto in Firenze nel <5t6, lasciö eredi i nipoti, figli 
di Francesco suo fraleHo; uao dei quali avrebbe a es- 
sere il noslro Jacopo ". 

Dunque Antonio costruiva la cinla bastlonata, mu- 
rava le porie, melteva gli slemmi, iocastrava cogli ar- 
pesi i mascheroni, piombinava nella darsena, ristaurava 
il porto, la bocca e il molo grande": e lanto era attac- 

di marmi a magtstro Pietro Stella, per quattro arttK ehe vanno a Ci- 
vilavecchia, > 

Item dal periodico di Roma, jntltolalo   al BUOKARROTI , 
aflDO <87r Agoato, p. 2i6. 

** Ancnivio e BUONARHOTI, cit., ut sup. • Addi S7 lugiio 4M9 
Magisiro Jacopo deW Opera a buon conto topra le leste di bronio 
vanno a CivUaitccMa, duc. <0O. • 

*• MiLASEäi e Pisi, Corrüpondetija di artisti. La Tita e l'aulo- 
grafodi Gio. dell Opers. 

" AicHivio, ut sup. citato pur  nel BUOAJIäOTI,   p. 246. 
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cato a quel laogo, ehe dopo cinque lusiri continuavasi a 
solennizzare colä ie care memorie della saa prima com- 
parsa, scrivendo di suo pugno ":« Colubrina di maslro 
Andrea. Questa Colubrina ö fatto la prova a Civilavec- 
chia, addi dieci ottobre 1538. > 

[26 Aprile <616.] 

V. — Intanto ehe Ie nostre marine contro ai pirati 
forlificavansi, Gurtögoli crescendo di ardimento e di po- 
tenza leneva in continiio fastidio Ie carapagne litlorane, 
e sul raare moltiplicava i danni. Coslui turco d'origine 
{Kurdogli) gran maestro della grande pirateria, d'intesa 
coll'imperatore di Costantinopoli, erasi slabilito in Bi- 
serta del regno di Tunisi, piu toste principe die ospile, 
con treota baslimenti da eorso e quasi seimila ladroni 
al suo comando; coi quali intendeva nuocere a ogni 
altro cristiano o islamita, tanto sol ehe giovasse agii 
interessi della crescente razza piratica. Perö non ostante il 
trattato di commercio e dt amicizia tra il re di Tunisl e 
i Genovesi, aveva menato prede dalla Liguria, e solto- 
messa a tradimento una galera della guardia. Qnesi' anno 
del sediei alla primavera contava giä presi diciotto ba- 
stimcDti siciliani con lutto ii carico di frumenti; e 
IG seiame crescente dei ladroni venivagti appresso con 
moltt bastimeoli da remo, roDzando suUe spiagge del- 
l'Elruria marittima. Papa Leone con pressa grande scri- 

« kt^)novemhre ^519 o maestro Ant. da Santo Gallo per acconciar 
la bocca del porto rfi Cmlavecchia, et pagare U maestri del molo 
grande, duc. 500. » 

t 3 Oltobre ^520. Ä messer Filippo Argenti per conlo del 
molo grande di Civitavecchia, et fundameato del Palaiso, a conto, 
duc. 500. • 

** AKTOüiioPiccOKidaSAiiGALLO, Mss. slU GalleHadi FircDze, 
citati neile Dote e commentarii del Vasari, ediz. Le Uoaoier, cit., 
X,83. 
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veva alle ciltä e ai retlori lillorani di mettersi in guar- 
dia conlro nemici posseiiti e vicini; ed al preside della 
provincia, Francesco Pilta, ordinava di non mancare a 
niuna parle dell'ufiicio suo per salvezza dei popoli. Le 
letiere papali, coUa data del ventisei di aprile di que- 
st'anno, sono pubbliclie tra le opere del Bembo ehe le 
detlava: e quaicuna ne resla ancora originale negli ar- 
chivi delle ciltä medesime. Traduco la piii breve, diretta 
ai Falisci, e valga per saggio*": • Abbiamo notizia certa 
di una armaia non piccola di iadroni e pirati africani 
ehe hau preso a scoTrere pel nostro mare, ed ora si vol- 
gono conlro üivilavecchia e conlro le spiaggie del vostro 
dislrello. Dunque vi ordiniamo di ubbidire senza repiica 
a Francesco Piua vicelegalo della provincia in tulte le 
CDse die vi comanderä, noa aUrimeDti ehe se vi fossero 
comandale da Noi slessi in persona. Sono provvisioni 
iirgenli ehe riguardano l'incolumitä voslra nella vila e 
nelle soslanze. Dalo a Roma li venlisei di aprile 1516 
del noslro ponlificato anno quarto. » 

Puö ciascuno da s6 quasi direi vedere gli effelli di 
lettere tanto incalzanti e stringale: accorrere dalle pro- 
vincie interne le milizie assoldale, armarsi ia genle del 
contado a piedi e a cavallo, uscire all'aperlo, occupare 
i ponti e le strade, batlere le spiagge, mandaro e rice- 
vere corrispondenze celeri da luogo a luogo, dl giorno 
e di nolle, e meliere in opera luUi iprovvediraenli ehe 
a cessare simili pericoli per qaei lempi si cosliimavano. 

** LEO PP. X, Falücit, \iterbiensibus, Gravitcanis, et Fran- 
Cisco Pittae. Helruriae prolegato. Dat. Rom. sexlo kal. majas BD. IV. 
(26 aprile 1ä(6). inter. Opera omn. P. BKMBI, cit., IV, 103, et segg. 

LEO PP. X, Priorit/us et comuniiaü civitatii noslro; Tuscanel- 
1<P. Dat. ex Villa nostra Manliam die xxri aprilis MDXVl. — Nella 
Storia di Tosranelia, di SscosDtASO CAMPASARI in-S. Montefiascone, 
4856, p. 8«. 
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II solo sospetto, e moUo piü le prossime miiiacce, ba- 
slavano a lenere in iravaglio le inliere province, e a 
(Jare altrettaiilo di fasLidio ehe ia stessa iuvasione. I pa- 
cifici abitalori neH'amljascia, la ciltä di Roma in sospello, 
pregliiere pubbliclie per le cliiese, e il Poritefice istesso 
a processione per coiiciliare il favore di Dio e degU uo- 
mini alla difesa del paese". 

Perö senza inisconoscere i vantaggi della pietä, papa 
Leone altendeva al resto, come colui ehe parlarido dei 
turchi e dei pirali soleva diie": « Grande sloltezza di 
aicuni it pensare di polerli conquidere solameiile colle 
orazioni: dobhiamo mellerci ailearmi, ecombaltere da 
senno, se vogliaino liberarci dalla loro oppressioiie. » 
A queslo fine apparecchiuva Ia sua squadra navale, con- 
giungeva le galere dei Biassa a quelle del Veltori, tregua 
Ira i priucipi proponeva, cardinall di liducia e di autorilä 
per le corti spediva, e tiille quelle praliche ripigliava 
ehe gli scrittori sacri e profaiii di quel lempo ricordano ". 

" GiiLio DE MBDICI Card., Lettere al veseovo di Pola, nuncio 
ia Veneiia del 30 otlobre e 4 nov. 1517, aei Mss. Torngiani, Anh. 
Stör. It., iSl\, ultim. disp., 406, 407; e del 16 msirzo 1518 al ve- 
seovo di Sebenico nunciu in Francia, disp. seconda dell'anoo se- 
guente, p. 233: « Venerd't xii del COIT. andö per iiuesto conto (del 
Turcü), wia solenne processione con lucto el cleio et allri religiosi et 
ofßciali el tucto el populo con le sante Retüiuie. Sabalo no andö un 
altra piü lolenne da S. Lormsoin Damaso a S, Maria del populo. 
Domenica, ehe fummo a xiiii, una solennissima da S. Pielro a la 
Mineiva, dove andö N. S. con tutto il collegio a piedi, ehe non si ri- 
corda mai a /toma una cirimonia tanto devola, et di t<u\la consotor- 
tiono spirituale. » 

» PAOLO GIOVIO, Vita di Leon X, üb. IV. 
ANUELüS FABRONILS, Vita LeonisX, in-4. Pisa, 1797. p. 73. 
RoäcöK, Vita di Leon X. pel Bossi, Milaoo 18i7, Vlll, 11. 

** »AVSACDU3. Ann. Eccl. 45)7, n" 33-54. 
LABBELS, CoHcc(, concil. io-foi. Veoezia, 1732, vol.XlX, 

p. 984: t De lateranensi Concilio el expeditione contra Twcas. • 
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Pratiche continue per quallro anni in UUla l'Eurnpa, ed 
allrellaiilo allora ferveuli nei pensieri e nei discorsi dei 
contemporanei, quanto oggidi fredde nella memoria e 
nelle pagine della sloria. Valgami per esempio quel grande 
ingegno di Girolamo Yida, ehe, quasi ringiovanito nella 
^peranza di vedere effelli stupendi di generaie spedizione, 
Studiale e robuste parole scriveva all'islesso Ponlefice 
promolore dell'impresa, dicendo'": « Orsü dunque 
fliiaraa alle armi i marini di Italia ed i regi di Europa: 
concedimi a gran contenlo di vedere una volta l'am- 
piezza del pelago ricoperla dai navigii della crisli;inilä, 
Cüme desiderano tutli i viciiii e i loiitani. Di questa spe- 
ranza bnliano gli anirai dei popoli, la giovenlü animosa 
si apparecchia alle baltaglie; ed io, quasi dimerUico del- 

JACOBI SABOLKTI, Oratio in promuigatione induciarum, ibid. 
Pt ioi. op. pjusdem. 

AsDHEA NAVAGEBO, DedkaloTta a papa Leone, premessa al- 
1 edizione di M. Tullio. 

GcrcciARDisr, Sfor., lib. XIII. 
Gio. SAGBEDO, I^emorie dei monarchi otlomani, in-4. Vene- 

RccrsTno cit., dei Mss. Torrigiani. — Letlere dei 5 e U no- 
»enibrei5(7._ ARCH. STOR.ITAL., <875, disp. seconda, p. 189-193- 

*• HiEHONYML's ViDA, opCT. omf)., io-l. Padova, <7i1, U, <37: 
« Lconi Papae X. 

Ergo age, arrectam Auaoniam et paralos 
Puhlica Europa voca ad arma reges, 

\Jamque spumosum vidfam latere 
Classibus ae'iuor. 

Hnc avent omwi Itati exterique, 
GesliurU cwictis animi.paratur 
MartiS ad prwclara opera et laboret 

Pulchra Juventus. 
Ipse ego, quamvis alia nitero 

Mets erai lauro, ardeo nunc amore 
Harlis armorümque: tui relinquunt 

Pkoebe calores. » 
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l'estro febeo, nulla piü ardentemente ormai desidero 
ehe inlrecciare colle frondi del serlo poetico gli allori di 
Marie. » Alle parole del Vida di fresco ha fallo eco, grau 
dire! il Guerrazzi suü'istesso proposito di papa Leone, 
scrivendo^': < Adesso.il Papa e i Principi cristiani vo!- 
sero la menle a lal falto, ehe avrebbe dovuto reslarsi 
sempre in cima dei loro pensierl, e questo era la pirale- 
ria, con la quäle i Turchi, condoltisi ad abilare le coste 
deH'Africa, avevano reso il Medlterraneo infame, peggio 
ehe noD k una selva infestata da assassini.... impresero la 
guerra dei pirali, e ne commisero il coraando a Federigo 
Fregoso, arcivescovo di Palermo e fratello del Doge. > 

[5Maggio<5l6.] 

YI. —L'occasionedi giustosfogo aU'irapetoditanlo 
universale commozione venne da s6; e papa Leone la 
colse in quesl'anno alla comparsa di Curlögoli, som- 
mamenie odiato dai Genovesi per gl'insulti ricevuti, e 
dal re di Francia per consenso simpalico verso la so- 
spirata Liguria. Di ehe consapevole papa Leone, non 
dubilaiido punlo di essere ascoltato, scrisse la seguente 
imporlautlssima lettera": < Ad OUaviano Fregosi pre- 

" F. D. GuBRRAzzi, Vita di Andrea Doria; ia-16. Milano, 1S6i, 
1,85. 

** LEO PP. X Octaviano Fregosio, prefecto et decurionibui ge- 
mien. Dat. Eomx in nooas majas MDXVI (5 maggio). — Ap. BEMB» 

eil-, IV, 404: • Appultssead llaU<e oras et littaia vobit vicinapuni- 
campiratarum classein.,,. diripere, depopulari.... Ad eam repelle"- 
dam vel si fieri potent conterendam a vobit pelo ut ad kanc ren> 
qiunn paro , Italis quidem omnibus honorificam, vohis certe propter 
pericuUsocietatim etiam salutarem, quatuor vestiasIriremas commo- 
delis, aliaa totidem qwim celei-rime imperelis, quibui navihtu cum no- 
sira Claste consociatis, bostes lurpiler nobis insulianles aggredi atque 
opprimere possimus.... Partem stipis ad vos mitlam.... Oporlet ttl- 
diwii, diligentiam, turn maxime celeritatem odhibere. > 
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fello, ed ai decurioni di Geoova. — Tutli sanno esserc 
comparsa atlorno alle isole d'Italia, e presso alle vostre 
riviere l'armala dei pirali lunisini;eda piü parli arri- 
vaoo doiorosi avvisi di rapineedi desolazioni. lo voglio 
cacciar via colcsli ladroni dai noslri mari, e, se sarä 
possibile, al lutlo sierminarli. Con somma celeriiü ap- 
parecchio il mio naviglio: e sperando fare cosa onore- 
voie a tutti grUaliani, ed a voi salulare per la comu- 
nanza degli stessi pericoli, vi chiedo in prestito quelle 
quallro galöe ehe avele pronte nel porto, e vi prego di 
armarne altre quattro colla massima solleciludine. lo 
pago ia quola ehe mi tocca. Ma preslo, presto, manda- 
temi 1 legni vostri, uniteli co'miei, leviamoci dal viso 
la vergogna, facciaino di respingere gl'insulli de) ne- 
ni'co, e di cooquideilo. Uipeto diligenza, premura e 
soinmapresiezza. DaloinRomaaddiSdi Älaggio 1516 >. 

Le isiruzioni verbali de! messaggero poriavano di 
P'ü ia nomina di Federigo Fregosi genovese, arcivescovo 
ui Salerno (oon di Palermo, come slampa il Guerrazzi), 
fralello del doge Ottaviatio, col titolo di Legate ai co- 
niando deirarmala colleUizia, secondo Ia proposta; e 
fluiridi i'obbligo a tutli di seguirne il supremo steiidardo 
'n conformilä alle aoliche cosluraanze. 11 i3reve della 
legazione si iegge al disteso Ira le opere del Bembo ". 

I Genovesi maggiormeote per questi avvisi raessi 
•0 assillo coniro Curtögoli, si restrinsero a consiglio, e 
deüberarono subito di corrispondere alla chiamata, accet- 
tandone le condizioni ulili ed onorevoli a ciascuno. Pe- 
rocchfecon questo beo si argomeüiavauo di provvedere 
3l decoro della romana Sede, ed alla convenienza dei 
propri inieressi: comaDdante genovese, e di iiducia neila 

LEO PP. X, Federvjo Fregosio. archiepiscopo Salernitano et 
^'^»is prafecto. — Ap. BEMBO cit., IV, 103. — It Breve della lega- 
zione. 

CtauiLBoni. Guem dt'Pirali. — I. 13 
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cUtä; stendardo papale, e di valida coperlura in Tu- 
nisi: in somma biion giaoco per dare in sulla testa al 
pirata Curtögoli, senza rompersi del tutto con Abdallä 
re della terra, c salvo" il proposilodiripigliare appresso 
meglio di prima COD iiü i commerci dell' Africa. 

II Piergianni di nostra conoscenza, Irovandosi lieto 
in quei giorni con sei galcre e tre galeoni nel porto di 
Genova, da buon cavaliero rodiano, offri il suo concorso 
a papa Leone; e proposegli il quesito d'impiccare per 
la gola alle antenne tatti i prigionieri ehe inai si potes- 
sero avere nelle niani, tanto ehe agli altri servisse di 
terribile esempio. Leone rispose accettando Tofferta, si 
•veramenle ehe volesse stare all' obbedienza del Legato 
e seguirne lo stendardo; rimettendosi del supplizio dei 
pirati, e di ogni altro provvedimento al Legato medesi- 
mo, ehe per essere uomo di senno e di prudenza sin- 
golare,pienodi nobillä e digrazia, sarebbe per fareogni 
cosa conveniente, e col dovuto rispcUo terrebbe conto 
delle opinioni e dei suggerinienti del capitano Piergian- 
ni^*. Eccovi eziandio qualcuno di parle francese, ehe, 
dicendo corsari, intende ladroni da forca. 

[t agosto 45i6.] 

Dunque ai primi di agosto abbiamo insieme seile 
legni papali, cioö i due briganlini della gaardia e le tre 
galere di Paolo Yetlori, di ehe si b detto nei capiloU 

'* LEO PP. X, Petro J-iami [Pregeant de Bidoux). Dat. Rom® 
\ii kal. quintiles, MDXVI (23 di giugno-'ISie). Ap. BEMBO cit., IV, 
1 (0: " Federiijo arch. Salern. quem classi noslrcE kgavi praeslo sis. 
eique in omnibus pareas.... quod attinet ad mnrte mulctandos pira- 
tas si capiantw, ul magis CTleri a locorum nostrorum vastalione 
absteireantur,ejus rei dcUberalionein, quetnadmodutn reliqua-omnia, 
ipsi Legafn rcmisi qwin scio ttäs consUiis multum semper tribu- 
turum.» 
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precedenti e nelle iettere di papa Leone"; piü allre due ga- 
li'e pontiflciesolto il capitano Antonio da Biassa, per questo 
solo ricordato dal Giustiniani, perchönativo della Spezia, 
e perciö altenenle al lilolo dei suoi annali, dove noa en- 
Irava it Veltorj. Abbiamo quallro galere della repubblica 
condotle da Andrea Doria, capitano del porto; ed altre 
quattro di privali genovesi messe su a ricbiesta c soldo 
di papa Leone. Finalmente le sei galere e i tre galeoni 
del Piergianni franccse; ehe luUi insieme lornano a ca- 
pello nel numero inüicato dal GiusLiaiani, diciannove 
galere, Ire galeoni, due brigantini, e ventiquattro ve\e^\ 

Degli altri principi nostri parla la letLera del car- 
dinale Giulio dei Medici al vescovo di Tricarico nunzio 
in Francia, colla data di Roma sei maggto, cosi^': E' si 
scopersea Civitaveccliia, circa dodici giorni fa, venüsetle 
vele di Turchi, ciofe ventitrö fuste et quattro galere, 
t-'l subito se ritrassero. Et dipoi sono State intorno a 
iianuii et TEIba. II cbe delte a ^ostro Sigaore gran di- 
spiacere....Et-pensando a'remedi Sua Santitä judicö ehe 
lussi necessario si unissi insieme le galere et galeoni del 
Cristianissimo et di Genova con quelle delli Spagnuoli 
ehe si trovano a Napoli.... Sua Santitä, oltre al concorrere 
colii legiiisui, contribuirebbe anclie allaspesa di quattro 

' LEO PP. X, come alla nuta 32: « Curii noslra vlasso conso- 

DocLM. cit. sopra, nota M, e qui appresso nota 37: « Sua 
Ixtnlitä ollre al concorrere cot le<jm suoi. » 

GiLöTisiASi cit., Annali di Genova, 272, Q.: « Fu fatlo i:a- 
Ptlano tleU'armata l'arcivescovo Federigo, et levö la handiera di 
t^po Leone, et ebbe diciannove ijalee, ire galiioni et doi brigantini.... 
J^ aollere del Papa, le '^uali comandava Antonio del Biassia della 

tra • \i *^^'^'^^''° '^' '*"^'*« »'^'•'«« *» «onjß del card. Giulio de" üedid,- 
caii H      "^""'S'^"' donatiall'Arch.diStato in Firenze e pubbli- 

i da Cesare Guasti DeU'ARCH. ST. IT. ia-8. Firenze, ^874, Di- 
P- •. p. 47. — Ep. Tricaricen. dl Roma, 6 inaggio H6i6. 
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galere ehe di nuovo si armassino a Genova i. Diinqae 
anche 1' invito agli Spagnuoli dominanli in Napoli, come 
tutü sanno; e niuna omissione della parte di Roma. Ma 
perchö dal Regno non corrisposero, fia bene ricordare la 
sentenza con ehe papa Leone per mezzo de'suoi mioistri 
scrivendü al vescovo d'Iseraia Massimo Corvino, nun- 
cio in Napoli, se ne doleva infino a due anni dopo con 
queste parole'*': « Nostro Signore dal canto suo non ha 
mancalo di ogni possibile ofiitio con tuUi i principi cri- 
sliani, el precipue col re Gattoiico: et per anchora non 
li pare (parlando con voslra Signoria coine la intendia- 
mo) ehe qiiesti Spagnuoli si risentino, et considerino il 
periculo. Et perö V. S. userä lo ingegno el virlü sua in 
fare qualche Opera a beüeücio della repubblica cristiana 
principalmente per queste cose del Turco. > 

L'sciti al largo i raigliori solto lo slendardo della 
Chiesa, e Ira essi il Fregosi, il Veltori, il Doria, il Pier- 
gianni, il Biassa, ed altreltali capitani di gran conto, gi- 
rarono altorno per incontrare Curlögoli: atrElba, alla 
Capraja, alla Corsica, alla Sardegna, sempre indarno, 
perche coslui insieme con tutti gli altri ladroni, il cui 
tine precipuo non islava nel corabattere, ma nel rubare, 
avevano preso da ogni parle la fuga. Non k mai mancata, 
ne sarä raai per mancare la lingua agli stolti, agli schiavj, 
ai rinnegati, e ai traditori. PerÖ navigazione languida, 
niare quielo, venti di stagione, notti serene, giornate 
lunghe, e niuna scoperla. Bisogna dunque cercare Cur- 
lögoli nel SUD nido, e passare in Africa. 

Intanto ehe si naviga di huon braccio coi Ponenti 
coDsueli dal golfo di Cagliari sulrombo di Ostroscirocco, 
verso Biserta, ci accade di considerare le condizioni 
del paese. Regnava di questi lempi per tutta l'ampiezza 

" BECISTRO CU,, disp. seconda del <875, p. t^l. Episcopo Eser- 
nien, di Roma, 8 febbrajo <5<8. 
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della Bizacena, dal confine di Älgeri a quello di Tri- 
poIi,Abu-Abd-Allah-Mohamraed della dinastia deglillaf- 
sili, islamita di razza bferbera, e lolalmente indipendente 
daU'imperio ottomaoo. Costui per anlica tradizione di 
famiglia teneasi affezionato ai Genovesi, firmava trattati 
COD loro di amistäe di commercio, e oe favoriva il traf- 
fico, la pesca, i coralJi, i fondachi; perche gli frulla- 
vano molto tesoro, e provvedevano ai mercati con soddi- 
sfazione graüde de'suoi popoli. Venuto poscia Curtögoli 
co soldali turchi e con lo squadrone piratico a chiedergli 
ospilaiitä, lo accolse pur volentieri; tanto perchfe ma- 
sulmano. quanto perchö favorilo dalia  piebe amante 
degh awemurosi guadagni: e lo leane moito piü caro ai 
suoi privati ioleressi, posciachö il pirata {secondo !a 
egge del Corano)faceagli toccar neUa la qainta parte di 

lutte le prede ehe veniva faceodo sopra i Cristiani. Perö 
ayevaassegnatoa Cartögoii il porto e la ciltä di ßiserta 
(I aoiicaHippo-Zarythus, tra gli Arabi Benzen) nel punto 
Piu sporgenie della cosla; proprio rimpetto allo sbocco 
aei Urreno; donde colla destra poteva ferire Trapani di 
öJcilia. colla sinistra Cagliari di Sardegna, e di faccia il 
levere, Roma, Napoli, ia Toscana, e la Liguria. La stan- 
z'ava Curtögoli, di lä traeva viveri e gente. Ricco  ar- 
ßiato. favorito: giä principe di fallo in Africa. 

Dunque Abdallä voleya nel suo stato la pace con 
^uui, e la prosperitä dei suoi interessi. Amici i merea- 
aanti coi loro commerci. amici i pirati colle loro prede. 
ermi tuttialla legge: stessero contenti i primi a pagar 

e gabelle, e stessero pur contenti gli altri a rassegnare le 
qD'nte; chö Abdallä, amico comune.contava continuarsi 
^e.Qipre m pace con ioro.Fuori dei suoi porti si accapi- 
«uassero pure insieme i mercadanti e i pirati; non per 
qoeslo doveya esso rompersi la testa: anzi aspettarli 
«empre l,eto al ritorno, o colle gabelle, o colle quinte. 

18" 
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Slolto a non capire l' immoralitä deU'avara connivenza ! 
Stolto a non prevedere !a propria ruina pei pirati! Essi 
ricchi,essiarmati, essi forti nelle viscere del dominio, 
favoriti dalla plebe, e soslenuU dall'imperadore oUo- 
mano, dovevano ira poco cacciare tutla la sua discen- 
denza dal paese, e farsi padroni del regno. 

I Genovesi, consapevoli del tranello dl Abdallä, e 
volendo levarne del pari, entrarono nella stessa simula- 
zione, coprironsi sollo bandiera di papa Leone ehe non 
aveva tanii rispetti, e deliberarono assaltare Curlögoli 
nel suo rlcovero, facendo pur le viste di non offendere 
il Re. Fermalisi pertanto la nolle dielro l'isoletta della 
GaliUa, la malliiia improvvisamente enlrarono nella in- 
senata die serve di porto a Biserla. La per evidcnza di 
faito accerlarono il giudizio della riürata generale dei la- 
droni/vedendo tutti i legni deilo slesso Curlögoli, galee, 
fusle e Iriganlini, una Irenlina dl bastimenll,tuUi disar- 
mati denlro lerra alla fiumara, nel mese d'agosto, come 
so fosse scioverno. Subilo I pochi Turchi di guardla 
presero a fuggire, ed i moiti CristlanI prigionleri a scuo- 
tere le catene, chiedendo ad alla voce la überlä. Soldaü 
e marinari sallarono in terra, dl presente sciolsero gli 
oppressi, e proruppero nel saccbeggio dei legni, dei nia- 
gazzini, dei casali, infino al borghl di Biserta. Mossa re- 
pentina, cominciala cogii slimoU della pielä, e guasla 
dalla cupidigia delle genli lumulluarie venute coiie ul- 
time galere, come sl puö dl leggieri intendere pensando 
le intrlnseche ragloni, la disciplina mllltare, e il silenzlo 
dei parziali. Facilmente si sarebbero poluli portar via, 
o almeno bruciare nel primo atlacco, lulti i basllmenli 
piralici: ma il disordine, il Iristo esempio, grindugi, 
ed i fardelli crebbero fiducia ai mu-sulmani della cittä e 
dei conlado di concorrere a cavallo sulla riva; dove agli 
alleali non reslö altro ripiego, se non serrar le file, mel- 
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tcre in mezzo i riscaltati e le prede, e rimonlare sui 
»avigli, senza speranza di miglior sorle in quel luogo, 
anzi perdendovi duc palischermi. 

Incaizali dal venlo, continuaronsi verso levantc sopra 
' nvaggi della Golella, coll' intendlmento di cavar fuori 
jJiilio slagno la galea della guardia genovese, predala 

anno avanti da Curtögoii nei paraggi di capo Curso. 
'Jiieigcnlili e colli signori ehe piü voUe si sono degnati 
onorare le povere cose mie dei lorobenevoli sulTragi, 
'•i'iJiaDsi pur da me publ.lica teslimonianza di leale gra- 
iiudirieper l'araore chemoslrano alla bellissima noslra 

"ngua, ed alle sue voci marinaresche. Di die provocala- 
mente prendo occasione. quando mi occorre, per fare 
qualche avverleflza intorno alla ricchezza ed alla pro- 
Pneia nello scolpire nettamente i concelti e le difTorenze 
e"e cose, come qui mi accade ira i due lermini FU- 

^•aggio e Paraggio. Ambedue tecnici, usati dai classlci, 
/egistrati alla Crusca, csprimono in genere un Tralto 

^' raare: ma I'uno lo delermina diversamcnte daU'aUro. 
^-'^ '1 primo io appressa al sensibile della riva e delle 
»^'•i'e vicine; e il secondo lo solleva al razionale dei pa- 
iigODi lontaoi sul mare o sui circoli della sfera. 

, ^ enulo adunquc il Fregosi sui rivaggi della Goletla, 
e fondo ai ferri, e snbitamenle spinse tre barche ar- 
3ie neiio stagno; le quali, nonoslanle il fuoco della 
a^siccia lorre (unica difesa dei passo in quel lempo), 

J'rarono nelcanale, presero a rimburchio la galera, 
^ la menarono appresso. Bella ed onorata fazione. 

allp r?'^' costeggiata 1'Africa giü giü dalle Conigliere, 
•' t^herchene ed alle Gerbe, bruciando legni nemici, 

^^enando preda, e traendosi in trionfo tre briganlini| 
^_^rnsrono sullo scorcio dello slesso mese ai porii d'Ita- 

• Ho seguito nel racconlo la guida di autorevoli 
iZiRCä eit.r U7: « F^trigus Fu^oittW.... cun aliqua 
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scrittori, e particolarraente del Giustiniani contempora- 
neo; la cui autoritä, giä graode tra i Genovesi, cresce 
ogni di, trovandosi le sue parole sempre conformi ai 
documeati ehe di lempo in tempo tornano alla !uce. In 
somma la spedizione ebbe plauso, tornö utile, e papa 
Leone lodossi de' suoi marini, scrivendo al condot- 
tiero*": t Ho saputo tutti i successi della navigazione, 
e tutti i falti dell' armala da te condotta in mio nome 
contro i pirati. E perche ogni cosa e stata eseguita con 
animo e costanza grande, con molta fatica, e secondo 
la dignitä della romana Sede, di ciö sommamente lieto, 
ü lodo e con lutta 1' effusione dell' animo ti benedico.» 

[Setlembre ^516.] 

VII. — Ora veniamo alle conseguenze Ira i Genovesi 
ed Abdallä, e poi ira Curtögoli e i Romani. I primi, ri- 
presala galera e data I'acerba lezione a Biserta, fecero 
per mezzo de'mercadanti nazionali stabiliti in Äfrica, 
noti ed accetti al Tunisino, rappresentargli a tempo le 
lagnanze del ricetto accordato ai pirali e alle prede; e 
chiesero se Abdallä volesse o no rimettersi in pace, 
secondo i trattati, come per Tavanti. Abdallä rispose ad 
Ottaviano Fregosi e ai governanti di Genova una lettera 
importantissima in lingua araba; ehe, per essere inedita 

prada, tnumque hostium navigioruin incremento classem incolu- 
mem reduccil. » 

GiüSTiNiÄsi cit., 272. 
GioYio, BEMBO, BEGISTRI cit. 
ARIOSTO, Furios. XLH, 20, %i, 22- 

" LEO PP. X, Federigo arch. Salem. Dat. Rotnoe decimo Kai. 
oct., MDXVI, (22 sett.) — ap. BEMBO cit., IV, H3: « De reiusgo- 
stis ea classe, cui meo nomine prcefuisli cognovi.... gius quidem ovt- 
nia quoniam magno conslantique animo, mulloque tuo labore, s^ 
nostra dignilate sunt confecta, te de his vehementer collaudo meoqf^ 
«online tihi benediclioneni plwimis optimisque verUs imparttor. » 
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ed unica, fu recentemente volgarizzata e starapala dal 
chiaro professor Michele Amari,dana cui sqaisita cortesia 
ne ebbi in dono un esemplare'*. Non bisogna fermarsi 
alle apparenze, ne alla congerie Orientale delie proteste, 
scuse e ricriminazioni: ma enlrar dentro nelle intime 
iütenzioni,cheevidentemente tornano a Ire capi. Primo, 
Abdailä Don vuoie inimicarsi affalto coi Genovesi, ah 
scapiiare sulle gabelle, ne perdere il mercato; e scrive 
aperlo": « Non ci tocca il duro tralto, col quäle ci mor- 
tificate, nh il rimprovero ehe ci senliam fare da voi con 
^spn e pungenti detti (la somma dei quali k) ehe ab- 
Diamo cercato eon gravissime offese di romperla con 
•VOI. Mai no: noi non abbiamo cessato mai di tenerpre- 
senle l'amistä e il buonvolere ehe un tempo voi avevate 
per questo stato; perciö abbiamo sopporiato dei grandi 
rammarichi, dicendo sempre: Via speriamo ehe Iddio 
3cconci ogni cosa e ehe rinasca la buona armonia. Or 
"01 speriamo ehe si rinnovi la pace, eome voi prono- 
ßete, » ff 

Nel secondo piglia gran faccenda, volendo persuadere 
J' altri, come a se stesso scusava, la necessilä de! ri- 

tare i p,rati. Per questo non fa mai moUo di Curtögoli 
/Jene sue ruberie, e mollo meno tocca della galea ge- 

jese cuslodita non dai pirati. ma da'suoi stessi mi- 
sri nel canale della Goletta: il tristo ingozza l'ingiuria 
la rjscossa per non ramraentare il torto dei sequestro. 

^21 mostra chiaro il desiderio di condurre i Genovesi 
slessa tolleranza ed obblivione delle cose passate. 

- "lüi la somma delie discolpe torna a un sol punto: esso 

<^^>m/^^^^ MICHELE ASIäRI, Nuovi ricordi arabici su U SloHa di 

''A^^col'^* ^"''" "•* ^'^'"^'^''  ^''3osi,  volgarizzata dal- 
"Ri, come sopra, p. 79. 



454 ÜB. in. —GAP.  VII. [Sett. 15IC.1 

dice di riceltare i Turclii non come piraü, ma come 
musuImaDi". « Se noi lasciamo a costoro (liberlä di) 
sbarcare nei nostri paesi e vendere e comprare, questo 
non k cosa ehe debba movere l'animo vostro conlro di 
noi. Come oseremmo di cacciare dal nostro territorio i 
correligionarii nostri? Come vielare la venuta di geute 
benevola ed amica? Sarebbe giusla 1' ira vostra se noi ii 
aiutassiino colie nostre forze, se uscissimo in corso con 
essoloro sopra di voi, se loro fornissimo alcüo soccorso 
spontaneamenle per (effetlo di) lega, si come voi usate 
con coloro ehe fanno imprese ai nostri danni. JMa voi 
sapele di cerla scienza ehe siamo scevri di coteste eol- 
pe, anzi lontani da quelle piü ehe nian'altra gente al 
mondo.» 

Finalmente dopo le scuse della connivenza, e dopo 
le dicliiarazioni deli'amistä, conchiade di aggiungere al 
trattalo veechio un capitolo naovo, come dire di non 
piü permettere ai pirati turchi di stazione in Tunisi il 
molestare i Genovesi, diceado'': « Ci obblighereoio 
verso di voi a impedire ehe i Tarchi vi arrechino danno 
di qualsivoglia maniera; ed a fare ehe chiunque noccia 
ad una nave dei Genovesi non abbia a lagnarsi ehe di 
se medesimo, sia Hella fossa di Tunisi o sia sulle costiei« 
(del reame).... Rallegratevi adunque quanti voi siete, e 
dalene aanunzio per lutti i vosiri paesi e eittä....Noi'^| 
giureremo la pace.... dopo ehe avremo imposlo a tuUi 
i Turchi vegnenti nei nostri dominii Jl patto ehe quäl fJi 
ioro offenda aleuna nave de'Genovesi, o faccia prigio"» 
sopra essi, o reehi ad essi qualsivoglia moleslia o pre- 
giudizio, non possa in alcun modo sbarcare in alcun 
luogo del nostro dominio; e se sbarchi, sarä lecito a 
chiunque di por mano nei suo sangue ed avere: oUre- 

*^ AünALLÄ, leltera cit., 78. 
" ABDäLLA , letlera cit., 79, 82. 
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chö noi manderemo geote a combalterio e a fargli 
guerra.» 

Dunque ai Genovesi scuse, pace, e privilegio: ed 
ai Romarii il solilo guadagno di restarsi piü di prima 
esposii alle insidie. Di fatto Curtögoli, ehe conosceva gli 
umori di Abdailä e prevedeva l'esito e il divieto clie 
Tennegii appresso sul conto dei Genovesi, pensö solo di 
vendicare lo scorno e i danni sulla spiaggia romana, 
uivisando avere nelle mani niente meno ehe la persona 
"slessa di papa Leone. Doveva il ribaldo avere di qua 
secrete inlelligenze con qualche traditore; cosa da non 
ßiaravigliare chi sappia come allora le piü ardenti pas- 
sioni tra Francia e Spagna, tra libertä e servaggio, tra 
grandi e popoli, tra Siena e Firenze, e via via, tutto 
s iDtrecciava intorno aila fatal casa dei Medici. Con que- 
sta inlenzione Curtögoli presto riarmö le sue fuste, 
concorrendovi a gara la gioventü musulmana, avida 

' "Fendette e di rapine: e per meglio coprire il propo- 
po prineipale nell' istesso setlembre fece vela verso 
ejante; e poi quatto quatto neil'ottobre si accostö alle 
^P'a^gelatine*\ 

Giovane ancora, e figlio dei magnifico Lorenzo, so- 
^^ papa Leone nella stagione dell'autunno uscir di 

* Qia eon pochi amici e famigliari, e dar tregua ai gravi 
H nsieri, e riposo all'animo stanco, scorrendo le cam- 
i.gne e le riviere a sollazzo di eaccia e di pesca *". Per 

'o^tore^^^^"^^ '^"•' ^*"* " ^'»'«••Curlo5roI«s, uU summa ce- 
lalp, . ,      "'*'"ff''* refecisset, mlla imra interposita in partes arien- 
^ ^<^navigavU. » 

'•m-ö ^""?"''-^«' *^'t- 272, R: « El CorlogoH con gran preslesza 
^^"7,/ece Vannata sua, et navigö verso levanle. « 

J'AHis DE GRAsäis, DtöWnCfcrem.Mss. Gasanat. XX III  6 
- Mmse janmrio MDXIV, Papa ivU ad CivUatem Velerem.' 

^enie octobris die ptima MDXV, post prandium Papa ab 
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queslo avea caro il castello della Magliana a cinque mi- 
glia da Roma sulle ripe del Tevere e verso il mare, donde 
k la data di molle sue lettere. Oggidi vedete squatlido e 
deserto tugurio, ricinto da muraglie cadenli tra le felci 
sotlo la slrelta dell' edera parassita: un tristo e luDgo 
fienile agli approcci, un pantano innaozi alla porta senza 
imposle, una fontana ridolla a beveralojo, qualche giu- 
mento a capo basso nelia corte, e una misera osteria 
postavi a disperazione dei passeggieri. Ma ai giorni di 
papa Leone il sontuoso edificio, come ho veduto io nei 
disegoi del Sangallo", e tulti possono leggere nei doca- 
menli di quel tempo *^ e riconoscere anche adesso nella 
parte bassa del palazzo, e nelle magüiflche tinestre del 
primo piano, tuttochö ridolte a quartiero; allora, dico, 

urhe discessit, versus VilerUum, Tuscanellam, et Centumcellas,seu 

Civitatem Veterem. 
» Mensc novembris, ante dominicam primam Advenius MDAiA, 

Papa ivit ad Manliamm , et inde ad uUeriora oppida per meiism-- 
» Mense novembris die seplima MDXX. Hoc (empöre Papa nJ'' 

spaciatuin ad suhurbana, 
ü Mense novembris die vigesima quarla MDXXI. Papa Leo e 

Maiiliano, ubi eratsolatii causa, accessit ad urbem.... 
« Mense apriiis die vigesima sesta MDXVI. Datum ex viiUi f^*^ 

slra Manliam.... » v. sopra nota 26. 
" GiULUNO DA SAXGALLO , Disegm autocjrafi. giä di casa Gaddi, 

ora presso il conle Bernardino di Campello. Volume grande di - 
fogli.ainumeriSei, pianta deüa Magliana, e di suo pugoo: « J'^' 
pela, sagrestia, corte, logia, salaper la guardia, entrata maesir^^ 
sala, i-amera e anlicamera per il capitano della guardia, carne 
per li cuochi, cucina, enlrata dell'orto, camere, etc. » 

" ARCH.CAMERiLE, Köcc/iefle rfu8, scrltte dal Serapica Diacsi^^ 

di casa di Leoo X per le spese private, pubblicali gli estralU n 
'Bm^kRROTi, Giornale Romano, Agoato -187*, p. 246: - 

« Äd<ri settfTmaggio 1519 a maslro Gio. Francesco de iß" 
Gallo perflnire la Gabarra della Magliana, ducati 200. 

« 20 nov. 1519. -II med. Gio. Francesco da San Galloper ce 
sti-umenti da misurare di architettura ducati due. » 
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sul ponte levatojo splendevano ai raggi del cielo lalino 
learmi e le piume dei cavalieri e dei corligiani; e in- 
lorao marmi, stemmi, raetaUi, riccliezza. Di \ä papa 
^eone cavalcava privalamente a Porto, ad Ostia, ad Ar- 
fl'-'a, a Laurento; scendeva alla inariDa, saliva sugli schiti 
aei pescaiori; ed ora per ruare colie reti e coiramo; ora 
per ie campagne coi cani e co'faiconi spaziava. Esso 
stesso ne parla nelle lettere a Carlo re di Spagoa ren- 
üendogli grazie delle quattordici aquile da presa, avute 

[28 otfobre 4S*6.] 

In quesfanno usciva di Roma a'diciotto di setlem- 
«•e, e stava fuori quasi due mesi, visitando Ie citlä di 

aremma, e teneodo io piü luoghi )a posta della caccia 
^ella pesca"". Da Toscanella il dieci di ottobre scriveva 

: jeciico Guglielmo Gallo. dandogli la facoltä di scavare 
n carapo presse Civitavecchia (dove costui pensava 

cav,. ^^^^^ '^^°"^^' ^^ veramente ehe non avesse a 
den/^ ^'^ ^'^^ •^^^' ^ ^^""P^^ presenti sul taglio due 

"'••om del mumcipio^'. Avrebbe a essere qui parola 

uiffi   „^T""'!^ ^^' ^' ^P'^'ota Carola mspaniarum regx. Dat. Ro- 
^- '" .d. jaouar MDXVII. ap. BE««• cit., \M: „ Ego tantum- 

•" iu^r "' ''"'"^''' "" "^^"'^^ • ""'^ P'^""^ '"' 5W mecum sunl 
«f3(. „ ^"* "^''^^ *''°^"^''^ ^' delectaUUor ms in labore viw te- 

'"'"Pasotn^^"'"^'^'^'''' " ^'* «^erima oc(aua seplembris MDXVI 

'«<ii«i(. „ " ''^"^«^'^ ef P'scando. Ta/irfffm die vigesima octava octobris 

nella yr?'"'* ^''''''' •^^'*'' ^"3''^''"o C"^'" merfico. Dat. Tusca- 
'''«'»"tna«.•"'''''^'^^^^' 'P- ^''"''"•'' ^''- ^^*' « ^3'iosco creduli- 
""^^" ftrfy« .    /^"" '"""' " ^""'" ^'^'^ ^'^^'•^ ^' ^""«cia Ji«(. . 

'-«iionei it,(i swn(f). » 

"*""•"">'"- Guarra de'Pirali. ~i. ,4 
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di quell'altipiano ehe volge a levänte due raiglia dalla 
cittä, e ehe tutiavia si chiama Campodelloro, famoso 
nelle locali iradizioni di statue, di ombre, di maggio, 
e di altre baje, sempre provate leggiere e fallaci ä di- 
spetLo delle avide lusinghe. 

Leone istesso, proseguendo il suo viaggio, passava 
di lä, senza dubbio ridendodelGallo:indi veniva aPalo, 
poi alle marine del Tevere, e alle citlä suburbane fino 
alla spiaggia laiirentina sotio Civita Lavinia, dove ftnal- 
raente lo aspetlava Curtögoli con dicioUo fuste, e !a sua 
genle parte a bordo, parte in terra per inetlerlo in mez- 
zo". QualcuQo a gran Ventura n'ebbe sentore, e tutta ia 
brigata volse le brigtie a tempo, galoppando di gran fretta 
verso Roma, dove enlrarono a salvamento b ventottü 
di ollobre. Paride de Grassi, il quale sapeva tuito,quan- 
tunque non fosse della partita, non fa moUo esplicito 
dell'avvenlura. Ma qui soUanto scrive pesca, caccia, e 
ritorno improvviso:  dnnque ebbe a essere  agguaio 
pauroso ed indegno '^ Tale ce lo raostrano le lestimo- 
nianze di alcuni slorici, e la congiura sei mesi dopo sco- 
perla. Lascio ad allri i! carico di analizzare questi fatli, 
e di risolvere il problema delle conseguenze ehe pole- 
vano venire dalla prigionia di un Papa nelle mani dei 
Barbareschi: a me basia ehe il lellore pensi sollanlo alla 
possibitilä di tale successo,  perehö si persuada della 
necessiiä della guardia del mare in un paese ehe vi 
coniina. Sul paese sfogö sue vendelle Curtögoli. 

'- Asosiiio PADOVASO, Storia del suo tempo, Mss. e cilata so- 
venle da! MCRATORI. massime per queslo fatto. 

MDRATORI, Ammli, <öi6, tin. 
Roscoe cit., V, i6ö. 

"' PARFS T)E ORÄssrs, Diaria C(ürem.: « Die decimaoctava sep- 
tembris MDXVI.Papa sulatU rausa recessit ab Urbe, diebus islis psf 
riuos memes abse»s fuit tn vinnis Inas, venanäo et -piscando: tmdO* 
die luna vi-jmmaoclam ociobris rsdivit, s 
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VIH. — Dunque tristi tempi volgevano anche nel 
secolo d'oro, come sogliamo chiarnare quello di Leone X: 
e alla luarina in quesl'anno si aggiugneva la pestilenza 
pel putrido fango cavato dal fondo della darsena, e gittato 
a caso, secondo il coinodo dell' appaltatore '*. E dire ehe 
allri vorrebbe adesso ritentar ia prova nel Tevere, o 
in simiii grandi e antichi corsi d'acqua, dove sboccano 
fogne 6 cioachel Grande Ia moria tra le genti di capo e 
dl remo, pieni gii spedali, piene le fosse; e per lutlo 
iDaggiore vi cadeva UQ giovane ufficiale di anni dicias- 
seüe, amato e riverito da lutti, ed unico figlio del capi- 
13110. Hero Vetlori da fanciullo erasi messo sul mare: 
prinia niozzo, poi pilotino ehe allora dicevano consiglie- 
re, e appresso ufficialelto col litolo consueto di nobile 

' Poppa"% cresceva di grande aspeltazione, pensandosi 
ciascuno vederlo un giorno pareggiare ed anche supe- 
^re 11 valore e la maeslria del padre. Primo tra tuUi 

"eile ardite manovre navali, primo nei lischiosi com- 
oailimenti, primo nel soccorso dei languenli, cadde 
come fiore reciso innanzi al maltino, e geiLalo per or- 
naraemo sulla coltre della bara. Ebbe i supremi onori 

a suoi compagni d'arme, ed una iscrizione a con- 
^»"varne la memoria con queste parole'': « A Piero 

2 DocDMENTO cit., 56, p. i3rt; e appresso, cap. XX, 57. 
PANTERA, Armala 7iavale, Hö. 

CRESCENTIO, NauticaMediter., 8Ö, 94. 
Doci-M. ToscAS. cit., 95, no, i32. 

. Docusi. ROM. cit., per tut., — e qui allo specchio, p ^<2. 

tevon       f' ^''^''^^' ^"•'^*' ^^^*^' '^' ^^^ '• " ^« GenlUhomme 
^^ wpe o huu ecus. 0« appelle ainsi celui qui sert de lieutenatU au 

Ca\'"""'''"' P"'"'^ *" '"''''•^*' Z"'^'' "'^^ <:ommissions d'konneur, et qui 
öWr/r^r'^ ^•""'^ '' *""•'•- ^" ^«P''«"e du Pape a plus que les 

^^^ gakres le double des gentils-hommcs de puupe. o 
LAPIOA posla ia Roma sulla tomba, perduta nei ristauri 
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Veltori, figliiiolo di Paolo capitano dell'armala navale di 
papa Leone decimo, giovanelto di bella indoie, di co- 
stumi onorati, e di vita integerrima, cui morte imma- 
lura e acerbo lulto tolsero la grandezza dalla pubblica 
espetlazione presagita. "Visse anai diciassette, e giorni di- 
ciassetle. Mori addi quindici üovembre dell'anno 1517. 

[1518.] 

Nella segueiile priraavera ripigliaTa Paolo la navi- 
gazione di corso, tanto per miligare il pi'oprio cordo- 
glio, quanto per dare aria e moviraenlo alle genii co- 
slernate ed affrante dalle recenti sventure. E sebbene la 
sua guardia principale fosse dal Circfeo all'Argentaro, 
pur non dismelteva le difese dei navigaoti anche per la 
riviera calabra, e specialmente per le maremme tosca- 
iie; tanlo piü die dai Fiorentini in premio dei falti egregi 
a loro -vanlaggio era stato inveslilo dell' isola Gorgona, 
e della röcca ehe la protegge. L'eslate di quest'anno 
andö lutla in caccia contro il famoso pirata Gaddali, il 
guale fuggiva sempre ehe Paolo appressavasi,portando 
altrove e ben lontano, ora nella Sardegna, ora nella Cor- 

della Chiesa, conservala nell'archivio di famiglia, prodotta nel- 

rARCii. ST. IT. iti-S. FireDze, 18i3, app. n. 22, VI, 272, 280; e 

daH'ANosiMO nella Serie di rilratü d'illustri Toscani, in-fol. Firen- 

ze, 1768, in med. 

D. o. M. 

PEIBO . VICTORIO . PAULI . LEOSIS . S . PONT . MAX. 

CLASSIS . PR^FECTI . FILIO 

ISDOLIS , OPTIM* . ADOLESCENTr . WORUM . PROUATISS. 

V1I.EQÜE . INTEGERRIMS 

OUAM.Cmi.llASIUA .OM.NlOil . EXPECTAT . ISTER . MOBTALES . DUCEREl 

nEC 

ABSTDLIT . ATBA . DIES . ET . FUSERE . MERälT . ACERBO 

VIXIT . ANS . XVn . ET , DIES . JVII 

OBIIT . ASNO . SALJITIS . M . 1> . 5VII 

XTl . KAL . DECEMBBIS 
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sica, e poi sulle marine della Liguria e della Spagna la 
desolazione. 

[Settembre 4518.] 

Finalmente a mezzo settembre, avendo inteso Paolo 
ehe aicune fuste dello stesso Gaddail erano stale vedule 
nel canal di Piombino, corse a quella volta, e ne scopri 
due, le quali subito virarono di bordo, e secondo il 
solito presero a fuggire. E Paolo piü ehe mai appresso 
per raggiugnerle senza aspettare le conserve.coUa spe- 
nnza di riuscir solo nelta vittoria. Sforzd di vela e di 
remi, e tenoe dielro ai nimici, tanto ehe gli ebbe inve- 
stiti. Se non ehe la fuga di cosloro, ed il lasciarsi rag- 
giagnere, non era stato altro ehe inganno per trarre 
Paolo a trabocco: perchö, le dae fuste, piene di gente 
da fazione, presero a combattere risolutamentejintaoto 
ehe altre dieci, infino a li nascoste, uscivano dal ca- 
"ale e lo circondavano da ogni parte. Le conserve, 
^^nguide ed afflilte dalle precedenti infermitä, Yedendo 
dodici legni neraici in UD gruppo addosso a Paolo, giu- 
dicarono non doversi cacciare nel coDÖitto: disperato 
ormai per chi giugaeva troppo tardi, e inutile per chi 
non aveva piü rimedio. Laonde, la nostra capitaoa, 
quantunque giä itnpadronitasi di una fusta nemica, 
nondimeno assalita dalle altre, dopo lolta disperata, 
«lorti quasi tutti i difensori, e l'istesso Paolo ferito, 
tlovette cadere nelle raani deipirati". Pensate baccano 

AMMIRATO cit., II, 333: « Pagolo Yettori generale delle galee del 
'^"tefice, mentre colla sua sola galea volonlarioso si spinge innansi 

Psr far preda di due fuste di Mori in sul mar di Piombino, accer- 
c'iialoda Otto altre, ehe erano in aggualo, semapoter dalle sue ga- 
^ericevere soccorso, restö.... fallo prigiorte. B 

GiESTiNusi eil., 273, D. 
E lulli gli altri citati nelle cinque nole prime di questo libro. 

14' 
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quando fu menata catLiva in Tunisi col generale in ca- 
tena e gli altri al remo I Pensate ehe alcuQ tempo passö, 
senza ehe ia Roma si sapesse Dulla di loro, nö se fos- 
ser vivi o morU. Soltanto seile maririari, seampati collo 
schifo, racconiavano di aver veduto il Capitano com- 
baltere e cadere. 

lo non loderö Paolo dell' essersi a quel modo cac- 
ciato avanti da solo, senza dar tempo agli altri di sosten- 
tarlo; pereliö si fatto ardire sempre riesce nocivo, sce- 
mando le forze proprie, e crescendo animo ai nemici. 
L'esperienza degli aniichi tempi e dei moderni ha con- 
fermato i trisli effetli della temeritä, massime nel non 
eurare l'unione, l'ordiüanza e la eonvergenza delle forze, 
quando si possono in un dato punto adoperare. Valga per 
lutti l'esempio di don Rodrigo Portondo, generale delle 
gaiee di Spagna, il quäle dopo avere con seile legni nel- 
l'anno 15-29 condolto a Genova Carlo V, passando al 
ritorno presso le Baleari, per aver voluto andar solo ad 
assaltare il Cacciadiavoli, famoso pirata, spregiando lui 
e tulta la sua squadra di fuste e di brigantini, pagö la 
temeritä colla vita e colla perdita di tutle le galere, ehe 
dopo lagrimevole massacro di gente reslarono predate". 

" BizARtJS cit., 483: « Portundus suaeprcEtorim cursum intendit 
ut reliquas triremes quw remigio minus valebant anteiret.,.. dicensse 
vel sua lanlum prcEtoria trireme, cunctaea iarbarorum leviora na- 
vigia esse demefswum.... Portundum Barhari, captaprcBlOfia, cum 
suis Omnibus defensoribtis trucidanl.... et ccetei-as Iriremes capiunl.... 
insigni parta victoria. » 

Bosio cit., III, 79, B : Portondo Rodrigo, capilano delle ga- 
lere di Spagna.... dal rais Cacciadiavoli era stato ucciso con perdila 
delle seile gaiee ehe comandava. u 

GIOVIOPAOLO, Storia tradütta dal DOMENICHI, tn-4. Vene- 
zia,<60S,n,123. 

VARCHI , iri-8. Firenze, 1842 , II. 24: « Rodrigo Portondo.... 
nel ritornarsene in Spagna.... rotto e morto con Otto gal^e da ÄidiM 
delle Smirne, nominato tra glx allri corsaü Cacciadiavoli. » 
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[Marzo4519.] 

IX. — Nondimeüo ebbe Paolo miglior fortuna: so- 
pravYisse alla pugna e alle ferite, e coudotio prigioniero 
iii Tunisi irovö per sorte alcuni mercadanli veneziani 
ehe, persuasi dalle sue ragiooi, si ofTerirono di riscat- 
larlo, pagando per lul renorme taglia di sei mila ducati 
d'oro". Poscia sopravvenuto colä Pietro Michieli, capi- 
tano delle galöe della repubblica, quei mercadanli glieio 
consegnaroüo perchö il menasse a Venezia, e sotto spe- 
cie d' oaore, e per la sicurezza del danaro. Di ehe il detto 
Paolo, dal primo porto d' Italia/spacciando un uomo a 
r«oma, diö avviso al Papa neU'autunno per lettere di suo 
PügQo, dicendo come era vivo e oe andava a Venezia; 
dove sperava ehe sua Santitä sarebbe conteota di mandar- 
m l'occorreote a poter fare il dover suo coi credilori"". 
•Jelle quali letlere Leone prese sommo piacere, essendo- 
che faceva di lui gran conto; e da un anno senza nes- 
suoa nuova Icnevalo per morto. Viemeglio adunque 
aaiia disgrazia si parve l'amor grande ehe gli portava: 
imperciocche papa Leone di presente approvö il riscalto; 
Müanlunque pesasse di lante migliaja, volle ehe fosse 
•Jorsaio dal suo privato cassetto, senza verun disagio 
lella casa Vettori. Anzi si disse ehe Leone non fu ve- 
"to mai cavar danaro con maggior contentezza; cono- 
cendo o di^do a chiunque come per poco prezzo 
'cuperava ifTuomo ehe per la fede e per la virtü era 

^ aJ eseguire i suoi pensieri, quanto alcun altro ehe 

' RoscoE cit.i V, 200. 

ARCHIVIO DI FAsiicLiAcitalo nella Serie de'Ritratti, nola 3. 
t, pfCBivio STORICO ITALUNO cit., Vr, 270 e segg. 

•-attr, dr'^'^^ CAIIPASA , Vita di FtUppo. 11, S7, B, princ. -.m Ilri- 
^ ^^ m schmvi xni fu accordato col pafjare per ciascun getUiluo- 
^ 'e^entoscudi, e cenlo per ciascun aitro. » Dunque gravissima 
>    . e aoppia dl quella pagata da Diagut. 
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avesse attorno. Conferma egli stesso colle sue parole 
Tallrui sentenza, scrivendo di Roma il ventisei dicem- 
bre 1519 al doge Loredano, cosi ^': f Tornato dall'Africa 
Paolo Veltori, capitano della nostra armala navale, teste 
prigioniero dei pirati tunisini, ho raccoUo dal suo rac- 
conto con quanta amorevolezza e liberalitä Pietro Mi- 
chieli similmente capitano delle galöe di cotesta repub- 
biica naviganli in quelle parti, lo abbia riscattato, non 
dubitando metler fiiori per lui, tuttochfeuomoestraneo, 
una grossa somma di monela. Godo assai di questo 
successo, ammiro la prontezza, lodo la magnificenza, 
e vi assicuro ehe niuna cosa poleva accadermi piü liela 
di lale riscatto. » In questo modo Paolo tornossene al 
suo governo, rifece la capitana, e si tenne per quelle 
fazioni ehe appresso diremo, come verranno. 

Ora volgiamoci a Gaddali, ehe lieto dei seimila, lie- 
tissimo dei grande e forle naviglio di guerra conquislato, 
ed uso (come egli era) di circoncidere a forza i giovanelti 
crisliani per fargli turchi, non poteva omellere di fal- 
sare il baslimento romano per renderlo piratico. Perö 
coi maggiori della sua brigata, e numeroso equipaggio, 
e molte bandiere rosse, e stelle, e lune e scimilarre, vi 
raontö sopra, e lo dichiarö ammiraglio delle sue dodici 
fuste, colle quali alla buona stagione dell'anno seguente ri- 
prese il corso, peosando ehe la fortuna propizia avrebbe 
a crescergli nuovi e piü splendidi guadagni. Or qui gÜ 

'* LEONIS PP. X, Epistola Leonardo Laurelano Venetiarum pn»' 
cipi. Dat. Roma! rii S^al. januarii MDXIX, ap. BEMBU« cit., 02: 
« De Patillo Victoria nostrcv dassiipnefecto, quemTiiralcBpocBni cap- 
tiviim fecerant, ex Aphrica redeunte, cogiwvi quam amanler quamqt*^ 
eum liberalUer Petrus Michael islius reipubUcw longai-um iiawium ad 
ea loca comparatarum itemprcefectus magnoprelio redemerit.... Q^^ 
sane omnia grata mihi et jucwida ceciderunt.... in alieno homine '"S- 
cuperaiido tantum pecunicB lamqtie celeriter enigarint.... Nil mih* 
accidere gratim ea Uberatione potuisset. » (26 decerabre 4519). 
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awenne il rovescio de'suoi pensamenti: e cid per la 
bravura di un tale, ehe appvesso abbiamo a vedere suc- 
cessore di Paolo nel governo della inarineria romana. 
Fatto per piii ragioni del passalo e del futuro, da uon 
doversi prelerire. 

[22 aprile iBi9] 

Andrea Doria in quesl'anno conlinuava a servire 
la repubblica di Genova col modpsto titolo di capitano 
del porlo, corae a dire comandante di quelle qualtro 
galee ehe i Genovesi solevano lenersi armate da presse 
per la difesa del loro commercio. Le galee erano delle 
sforzate, cioö fornitedi gran numero di rematori con- 
darmali all'opera pubblica: e sapeodo ehe GaddaÜ ve- 
niva baldanzoso colla capitana contraffaUa, minacciando 
gran cose conlro lulti i naviganli, propose ed ottenne da 
quei signori di poterne armare in frelta altre dae di bo- 
"ävogiia, cioö con rematori condotli a prezzo e a lempo 
'J^so, come allrove dirö.   Cosi prese ii mare e corse 
lanto ehe la maltiua del ventidue d'aprile, vigilia di 
^an Giorgio proleUore dei Genovesi, essende sopra alla 
P'anosa, videsi venire inconlro la squadra di Gaddaii 
col vento freschisäimo da Scirocco. E pensando Andrea 
chenonavrebbe combatiuto bene coU^ contro all'audace 
lemico, avvantaggiato dal numero e dal vento, fece le 
yiste dl fuggire, seguitato sempre dai pirati fino al capo 
öl sani'Andrea, ehe e la eslrema punta occidentale del- 

Elba. Ivi egli divisava girare a levanle per quella 
•"'svolta, ben da lui conosciula, e cosi guadagnore il 
^'^nio, e compensare la disparilä del numero, dei legni 
e della gente. Presso al capo, il Doria orzö a raso; e 
Gaddaii comprese, quanlunque lardi, la manovra; e 
J^oaie la navigazione di lui non era per fuggire, ma per 
'••arselo appresso inüno a lal parte dove potesse facil- 
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mente voltar faccia, e con maggior väntaggio assalirlo. 
Laondei! pirata guardossi beae dal doppiare il capo: 
anzi venalagli meno la speranza nella supposta fuga di 
Andrea, cominciö esso slessü daddovero a fuggire, 
meltendosi a remo contro vento; perchö la piü parte 
de'suoi legni eran soltili, di gagliardo paiamenio, e 
capaci di teuere la roita per ogni rombo. 

Äliora il Doria maino tuUo: e mostrando alla sua 
gcnle il nemico in fuga ordmö similraente voga arrao- 
cata conlro di lui, dicendo aperlo essere persuaso chp 
!a giornata gli darebbe viltoria. E perche le ullime due 
galee armate di fresco si vedevano  al reraeggio piü 
tarde delle altre, aggiuslö loro il rimburchio di due 
galee sforzale, mettendole tuUe quatlro agii ordini del 
coole Filippino Doria, suo luogotenente, ed uomo, di 
cui poteva essere certo certissimo ehe non lo avrebbe 
mai in nessun caso abbandonalo. Esso intanto colla ca- 
pitana e la padrona scorse avanti: non giä alla maniera 
del Porlondo e degli altri per combaLlere da solo; ma 
per provocare il nemico, per traccheggiarlo col cannone, 
e per trattenerlo inrino a lanto die le sue conserve po- 
lessero essere vive sul poslo. Nondimeno conlro sua 
volonlä fu coslrello a difendersi UQ quindici minuti da 
cinque legni ehe gli si erano gitlati addosso, e la pa- 
drona simiimente a difendersi da Ire, prima ehe Filip- 
pino, scioltosi dai rimburchi, potesse meliere in balta- 
glia allre due galöe, e fiualmenle le ullime due. Le quali 
iion di meno con genle fresca, libera e arrabbiata, piü 
risoluta di menar le mani ehe i remi, lanlo volenlero- 
samente detlero dentro, ehe dopo un'allra mezz'ora di 
ferocissima mischia, dove caddero moUissimi deiGeno- 
vesi e cinquecenlo dei pirali, ebbesi piena vittoria. Pre- 
si, da Ire fuste in fuori ehe si dierono alla fuga, tuUi 
i legni nemicl: molli pirali prigionieri, molti crisUani 
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riscaltati, e riscossa dopo sette raesi la capitana di Roma. 
Vittoria veramenLe segnalaia, e conseguUa per arte ma- 
rinaresca e per bravura militare: vittoria ehe, oltre al- 
Tonore, frultö il granüissimo beneficio di togliere di 
mezzo quel terribile Gaddali, di frenare I'oHracotanza 
dei piratj, e di mattere un po'di sicurezza tra i navi- 
ganti". Qualche scrittore modernö ha errato di anticl- 
paziorie, metlendo questo falto all'anno diciassetle"% 
perchö successe precisamente li ventidiie d'aprile de) 
diciannove, corae dice il Giustiniani, contemporaneo e 
accuratissiino scrittore; e come risulta dalla riscossa 
della capiiana di Homa, e dalle lettere del Bembo citate 
^vanli, ehe portano data certa. 

[Gennaio <320.] 

X.— Ora uno sguardo all* Europa, e ai Ire mo- 
n^rchi raaggiori ehe slanno per metierla sossopra: do- 
"vremo-poseia lungaraente eon loro iravagliarei. France- 
sco re di Francia^ presuntuoso, cavalleresco, fantastieo, 
freme di sdegno, perche disgradato da Cario e dagii elel- 
'ori dell'imperio: Cario imperatore e re di Spagna, eupo, 
^espota, battagliero, minaceia di conquidere il rivale, 
perchfe nou resti piü ehe uo solo posscnte in Europa: e 
^ohmano, detto dai Turehi il magnilico, altiero, fana- 
'"£0 e conquistatore, vagheggia ira le allrui discordie 
' ingrandimento della casa sua. Terribile triumvirato, 
ehe riepiloga in sh tutli i pregi e lutli i difetti di Ire 
ßazioni. 

Facendo principio da Soliraano, succedulo in que- 
st anno a Selim, eccolo per ragion di stato lutto rivollo 

" fiirsTisiAM cit., 273, E. all' anno iäiO. 
PANTEHO PASTERA . Armata navale, ji. 32i. e anno ihi9. 
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aU'amicizia e alla esaltazione dei pirati, divisando per 
Opera loro düatare le conquiste in Europa contro i Cri- 
stiani, e in Africa contro i Musulmani: eccolo con tutto 
lo sforzo apprestare formidabile spedizione, principal- 
mente inculcatagli dal padre, contro i cavalicri di Rodi. 
DaU'altra parte vediamo ilprincipeFabrizio delCarretto, 
grammaestro dei GferosoUmitani, oUre al crescere le 
forze sue ed oltre all' ordinäre lavori di fortificazione, 
come meglio si parrä iieH'assedio, conlinuamente sol- 
lecitare e chiedere dai principi di ponente gli ajuti neces- 
sari a potersi difendere. Di ehe papa Leone piü ehe mai 
desideroso, voiendo per debito dei suo ufficio conlen- 
tarlo,ordina a Paolo Vettorirarmamento di tregaleoni, 
e l'iramediato trasporto di validi soccorsi nell'iso!a..An- 
ticbissimo ö in Italia il nome e 1' uso dei galeoni: ne parla 
il Caffaro con allri cronisti piü rimoti ^\ Pensate sorta 
di bastimento misto, e quasi intermedio tra nave ega- 
16a; a similitudinediqueslaavreteiltaglioallungato, ed 
a similitudine dell'altra il corpo di alto bordo: in sornma 
nave langa e gal^a grossa. Ponevano i costrultori prin- 
cipalmente )a mira alla solidilä dello scafo, ed alla ve- 
locitä dei corso: massiccia l'ossalura, lunga ia chiglia, 
slrelto il piano, e due casteüi di gran rilievo a poppa e 
a prua, ehe davangli figura arcuata, simile al quartieren 
della luna. Quattro alberi verlicali; due quadri a prora- 
via, e due latini a poppavia : le vele di civada e di con- 
traccivada soUo al bomprcsso; e sopravi alcuni floccln, 
ehe chiamavano quarnali e quarnalelti,perche issaticon 
paranchi a qualtr'occhi. Dunque albero maestro e trin- 
chetto coUe gabbie e gabbietle quadre; arbori eantenne 

" CAFFAHUS et CosT., Jnmles fienuen., S. R. l-, "VI. 580, 5P*: 
• Armatcp sunl per Pisanos galew duw et wms galeonus.... Arma ' 
pro comwii Janwe duo galemi velofissimi.... fttit unus galeonus 
cursarium Pisattorum. » 
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laiine coile due mezzane: capacitä di due o tremila ton- 
nellate. Duraote il secolo decimosesto venivaDO crescendo 
dl numero i galeoni, e si facevano di maggiore impor- 
porlaoza per la navigazione delle Indie, dove gli Spa- 
gnoh e I Portoghesi usavano mandargli non cosi sola- 
meniepellraOico, die noo fossero ai tempo stessocapaci 
dl Stare m battaglia c difendersi da soli e in convoglio ' 
con cinquanla e piü pezzi di artiglieria grössa distribuitä 
nei pnmo e nel secondo ponte e nei castelli, oUre alla 
ni'nuia della lolda e delle gabbie - Sul tipo dei galeoni, 

erso la fine del cinquecenlo, sursero le prime costru- 
zioDi dei moderni vascelli. 

[GiugDO 1520.] 

Con tre bastimenti di questa specie sciolse le vele 
Uvitavecchia il capitano Paolo Vettori. menando 

jo per luogotenente li cavaliere Battista Kibbia, nu- 
joso equipaggio, munizioni, arliglierie, e tre com- 

e TrZf' ^"'^^'^'"^^«"^a f^nti l'una, gente sceltissima, 
da. f V°'' ^''" ^''^' ^'' ^^^^"^'''' e perche man- 
so« p      f' ^ P'''^^ ^'^'"^ '^«^''•3 di utiie soccor- 

•i-oco dopo sopravvennero quattro brigantini, qual- 

sco^i«, dl soisi, colle loro hnteme. « 



170 ÜB. lU. —GAP.  X. [GiügDO 152u;. 

tro barche, e nove galöe di Francia, solto il capitano 
Bertrando Dorvesan signore di san Blancars; il quäle 
iüsieme coi Romaui si tratlenne in Rodi per tuUa Testate, 
e semprc al corso per le marine dell'Asia contro quei 
bastimcnti piralici ehe erano stali licenziali da Soüraano 
a tenlaie i primi coipi e le prime scoperte contro l'isola. 
MoUi gli scontri avvenlurosi: e specialmenle lodata Tarte 
e la bravura degli ausiliari nell'attaccare e distruggere 
tutta l'armata di UQ principalissimo pirata turco, co- 
me ne scrive al cardinal de'Medici il Grammaeslro di 

Rodi. 
Tra la ricchezza di questi fatti accenoati a pena per 

le generali, languisco di slento come fanno i cronisti, 
scnza poter colorire il mio racconlo di quelle composi- 
zioDi prospetiiche, ehe a modello ci hanno l^ciato gU 
storici classici. Mancano i particolari: perö non mi ö 
dato svolgere nfe leoremi nautici, nö principi strategici, 
nö applicazioni tätliche; nfe ritevare il discorso per le 
circoslanze necessarie, per le cause inlrinseche, e per 
gli effetti naturali. Perdonino i gentili e discreti leltori, 
"cui mi Studio fare intendere i pensamenti miei senza 
tediarli, se non posso alirimenti soddisfare al loro de- 
siderio ed al mio: ed in vece si conlentino della se- 
gnente lettera del Grammaestro, il cui originale lalino, 
ehe non ripelo perche pubblieata altrove per le slampe. 
cosi parla": 

etc. io-8. Parigi, 473T, IH, 249 : «Aiapribre de ce viriHafit grand--^ 
maHre le Pope eiwoya au secours de la religion trois gaüms 

" DAL POZZO, Ruolo (lenerale det Cavalieri geros. della U»!!^ 

d'/iolia, in-fol. MossiDa. 4689, p. 20. 
•• SERIE di RilraUi d'illustH Toscani, in-fol. ^"•^°^®'    '   p', 

quasinel mezzo, non impagioato, e qaivi 1'originale cavato da   . 
chivio domesüco dei Vettori ia Roma , dove era coDservato 

ginale neH' Armadio B, o. H2, p. 99. 
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[25 agosto -1520.1 

«• Af reverendissimo padre e signore, signor Giulio 
della Santa romana Chiesa, e del litolo di san Lorenzo 
in Damaso prete cardinale de'Medici, vicecanceiliero, e 
protellor nostro, signore osservandissimo. — Reveren- 
dissimo ecc, premesse le raccomandazicoi noslre umi- 
l'ssime. Si come abbiamo giä scritto a vosLra Signoria 
reverendissima, e venuto qui in Rodi il magnifico si- 
gnor Paolo Vettori, capitano deila maritlima squadra 
dl Mstro Signore, con tre gaieoni per darci soccorso 
"el caso ehe avessimo dovuto essere assediati, come a 
ragione si temeva. II prelodato Capitano si ü trattenuto 
^oö noi, sempre desto nel cercare le occasioni di ren- 

erci 1 maggiori servigi; ed 6 riuscito felicemente (dap- 
Poiche niuno h venuto ad assediarci) nell'impresa di 

mbauere e distruggere i navigli di UQ principalissirao 
P^raia i^rco, secondo !a richiesla e gli indizt ehe noi gli 
^^^evamo dati. Egii ö uomo prode, generoso, e tutto in- 
^ ^0 a fare cose degne del nome cristiano ed onorevoli a 

diT'^*ii^'^"°^^* ^^^^'^""^ P^^^*"^ l'obbiigo della gratitu- 
soJ ^'gioria voslra ehe ci ha procurato il predello 
.^   orso, e inviatoci tale egregio Capitano ehe ha fatto 

vam^"!. "^^^^ ^^ ^^^^^° piacimento, cosi ehe nulla pote- 
"0 desiderare ehe egIi di presente non facesse a lunga 

008^ ^'" ^^ '^ *^' °^'^' ^^^^^^ desiderio. Se fosse stato 
poiui ^°°^^^^^^'°' ^ cavaliero dell'Ordine, non avrebbe 
^ ^ 0 lar di piü. Laonde ci prolestiamo obbligali a lui, 

clieir^^'^"*** ^''^^'^ ^ ^°^'^^ Signoria reverendissimä 
chiam "° ^'^^^^ ^^ '^^ conferiU tanli favori. La suppli- 
^alevn*! ^^^^^^ ^ ^°'^''^' degnare di conlinuarci il suo 
'•isDonT P^""°'^'«''^' »Je' «5«ale, «e oon avrä da noi cor- 
grazic 1^1^ giiderdone, ch& siamo impotenti a tante 

debitameote compensare,   ne   avrä   dall'altis- 
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simo Iddio, di ogni opera baooa largo compensatore, 
in questo e negU altri secoli la dovuta mercede. Esso 
intanto felicemente conservi la vostia Signoria reve- 
rendissima. Dato in Rodi, addi venticinque d'agosto 1520. 
- Umile servitore il Maestro di Rodi fra Fabrizio. » 

[Seit. olt. ^520.] 

Venuto r auLunno, e cessalo ogni sospetto d'assedio 
per quella stagione, anche per essersi Solimano rivollo 
contro Belgrado in Ungheria, Fabrizio di& congedo a 
Paolo; e ia segno di gratiludine gli pose sal petto una 
coUana d'oro di mille scudi da portare nelle solenni com- 
parse per amor suo: agli allri ufficiali fece altresi ricchi 
presenti, secondo il grado di ciascuno, distribuendo 
anelli e yasellami d'oro e d'argenlo, coa ehe onora- 
tamente se ne tornarono ^*. 

[SmaggiolSSI.] 

XI. — Toroererao ancor noi a Rodi Ira poco: ma 
intanto dobbiamo volgerci a Carlo e a Francesco, e con 
essi alle nostre guerre inlestine d' Italia, divenute ora- 
mai perpetue: guerre ehe ci tolgono ogni lieta prospet- 
tiva, e ci rendono le viiloric e le sconfitle egualmente 
pesanti. Francesco, trovandosi troppo esposto alle in- 
sidie di Carlo, studiava modo di potersi almen colle 
armi assicurare: e per converso Carlo, tanto politica- 
mente coperlo,  quanlo  1'altro militarmente  ardito, 
aspettava di esser provocato, per moslrare al mondo la 
saa gran ragione di opprimere a un trallo il rivale. Que- 
sli umori giä acerbi, e sempre piü guasli dal tempo e 
dai mestatori, scoppiavano linalmenie l'anno ventuno 
in guerra generale; ehe, cominciata in Navarra, si sten- 
deva mano mano alle Fiandre e all' Italia. I Fiorenlioi 

" Bosio , U, 624. 
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e il Papa (tutfuno in quel lempo) si dichiararono per 
Carlo con[ro Francesco; chfe Leon dei Medici, dopo la 
prigioDia di Ravenna, niuna cosa piü ardentemente de- 
siderava, quanto cacciare da Genova, da Milano, e da 
tulta ritalia i Francesi'\ MarciaTano le fanterie tedesche 
e ie spagQuole contro Milano, ed uscivano insieme da 
Bologna e da Reggio le milizie papaii col famoso Guic- 
ciardini, al quäle si accostava Prospero Colonna e Fe- 
derigo Gonzaga con fiorilo esercito di fanti ilaliani, piü 
dieci mila Svizzeri assoldati dal Papa. 

AI tempo stesso si preparava in Civitavecchia la 
consuela armata navale per isbalzarli da Genova, dove 
tenevano piede fermo, sostenuti dalla fazione dei Fre- 
gosi e dei Doria. Per converso gli Adorni, i Fieschi e 
•ti gli uomini priocipaii dei partito contrario conve- 
nivano secretamente in Civitavecchia al fine di inlen- 
öersi e di armarsi in quel porlo; donde disegnavano 
"lovere improvvisamente contro Genova, sorprendere 
'a cittä, e mutare lo stato. Dicevano essere gli avver- 
sari negligenti, sprovveduti, odiosi al popolo: dicevano 
f^ne per l'autoritä e clientela propria i partigiani, senza 
Kontraste, alla prima comparsa pigüerebbero Tarmj, e le- 
Terebbero il rumore, per introdurli. Tornano sempre 
leistesse fantasie de! fuoruscili. 

tiem p ^'^''''•''^* *^^^^ emfederatimis inter Sanctissimum D. iV. Leo- 
eisr, ^' ^'"•^«'"'•'""'n Cwsarem Carolum Romanorum regem 
deirT' '^ '''' '''" ""'•'' ^^^^- - Pibblicato dall' originaie 
sjs     ,   '^'" ^' '^^s'^l Sant' Ängelo da monsignore GILSTO FONTA- 

^?ör,        •^''^"' *^^^ dominio sopra Varma e Piacej>za. iD-4 Roma ^'*ü, p. 328; 

c; c ^°^' ^' ^"'^'" c-eUrrime et occuUissime.... exercitus Fim- 
<fctiuca( itfeiiolattum versus, et dassis Adurnos Genmm 
""«•a s( r' "'• ""^""* (^elerius commissionem suam peregerit cum 
extrn I, ".      ''''^jmcjatur ad opus celerius perficiendum. Galiosque 

" ^'««am peniius suhmovendos. » 

i5' 
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Con quesli intendimenti, zitU e presti allestivano 
in Civitavecchia Tarmata: quattro galöe e due brigan- 
tini dei Papa, altretlanti legni di Carlo chiamati da Na- 
poli, e sei dei fuorusciti, diciotto baslimenli in tutto, 
sotto gli ordini di Paolo Vettori^". Ed essendo i colle- 
gati padroni di tutli i luoghi e porti vicini, avevano 
cosi bene isolata la Liguria, e rotte tutte le comunica- 
zioni per mare e per terra, ehe noo solo non trapelö 
mai in Genova niuna notizia di ciö ehe in Civitavecchia 
si preparava, ma passarono venli giorni senza ehe en- 
trasse in quel porto nb letlera, ne messaggero a recar 
novella d'oltre i eonfini. 

La quäle straordinaria diligenza, come riempl di 
maraviglia tutla la cillä, cosi in vece di celare i disegni 
degli aggressori e di addormentare i Francesi, produsse 
l'effetto contrario di viemeglio riscuoterli. Special- 
mente fn desto il doge Ottaviano Fregosi, uomo scaltrito, 
il quäle non lasciö di premunirsi contro ogni sabitaneo 
e inopinato movimento: eavö soldati dalle terre circo- 
slanti, rinforzü le guardie, armö le fortezze di terra e 
di mare, vi pose capitani di tlducia, distribui le armi 
ai partigiani, fece sorvegüare i contrari, e si lenne 
pronto e risolulo a resistere contro chiunque volesse 
assaltarlo'', 

''* ÄMMtRATO cit., 338: IT Papa lerne deliberb.... di cacciare i 
Francesi d'Ilalia.... et di rimettere al ducato di Milam Francesco 
Sforza.... Per mczzo dei foruscili e con le sue (jalee, sotlo Pagoto 
Veltori kavendo tenCato di rivolgerc quegli statt. » 

" RAYNALDIS, Ann. ercL, 1521, n. <06. 
BizABüs cit., Bist. Gemtett., p. 450. 
BKLCAIRUS cit., Her. Gallic, 490. 
FEBRON, De Reb. Gallor., lib. V. 
FBEHERUS, S.R. G., 111,356. 
GiL"STisiAst. Ann. Gen., 274. 
FoLiETTA, ap. BuR», I, 1, 722. 

\ 
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[3 agosto452r] 

In quella salpavano da Civilavecchia i collegati, na- 
vigando al largo ia alto mare per non essere discoperti. 
Ma Ia cosa era giä chiara, come ho detto: e per sopras- 
sello Ia mattina del tre di agostoaU'altaradi capo Cörso, 
avendo dato grati caccia a una saettia genovese, senza 
poteria raggiugnere, dieroDo occasione a costorodicor- 
'ßre per rifugjo in Genova, dove subito trombarono il 
pencolo imminente. Onde Ia ciltä di presentefu in arme, 
tinmso il porto, guardato il muro da ogni parte, e Ia spe- 
Oizione al imto vana. Indarno si accostarono; indarno 
vociarono san Giorgio e popolo. Terduta Ia speranza 
Principalmenie fondata nella sorpresa, si tolsero giü di 
'y,e sbarcarono a Recco ie fanterie. Le quali facilmente 
occupata Chiavari e Ia Spezia, e valico l'Appennino.an- 
Jiarono a congiungersi in Lombardia con Prospero Co- 
lonna. Appresso l'arraala navaie se ne tornö col Vettori 
^erso Civilavecchia ". 

[i& DOTerabre i'62i.] 

Ora Ia diversione sopra Genova, quantunque non 
Prodacesse subito e diretlamenterelTetto voluto dai col- 
^gati, nondimeno giovö agl' interessi loro piü ehe non 
i'essero pensato. Imperciocchö Ie fanterie sbarcate dalle 

^aiere sulla  riviera di levante   giunsero improvvise 
'e spalle dei Francesi in Lombardia, sgominarono le 

" SizARCS cit., 4S0; Statutum est ut codem tempore, repentino 
'^etu, et eüsulum insidiis, Genua et Mediolanum oppugnarentur..,. 

«Mj-ij triremes qu(B tunc Ncapoli statüinem habebant, et pontificicB 
'IJ^ duce Paulo Victorio Centumcellis erartt.... um cum Hieronymo 
^aUHiiü..,. repentese in urbis portu oslmderent....  Cum nullam se- 
'mem in Urbe oriri perciperenC... classe mbducla enavisarunt 
'"suj Spediam.... Clavarum nutUj prasidio firmatum occuparutU, « 
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loro linee, e accrebbero le forze di Prospero Colonna 
capitano geoerale degl' Iraperiali. 11 quäle con esse, e con 
Ferdinaüdo d'Avalos, marchese di Pescara, eotrö vit- 
torioso in Milano il sedici di novembre: ed ambedue 
ranno seguente di viva forza espuguarono Genova, e 
portarono a compimenlo il disegno. 

[1 dicembre 152^.] 

Intanto le nolizie della prima vittoria oUenuta in 
Milano e 1' acquisto di Parma c Piacenza, correvano da 
ogni parle, e papa Leone iie pigliava incredibile aile- 
grezza". Egli era in villa alla Magliana, quando gliene 
venne Tannuncio: e lä in mezzo ai cavalieri ed ai sol- 
dali della sua guardia. ehe per proprio soUazzo e per 
secoüdarne gli umori facevano fesla e gazzarra con 
spari, e suoni, e fuochi noUurni, prese quella infred- 
datura, per la quäle, cresciulo lo strapazzo anche in 
Roma nel rinnovare di giorno e di noUe le feste mede- 
sime, improwisamenle sofTocalo dal catarro morissi la 
notte'del primo dicembre, giovane ancor di quarantasei 

anni '*. 

" ßATNALBüs, Am.EcclJSH.Ji.m: « Ex victorm nmcio 
Leonem ponlificem ingenti diffusum ketitia referunt, m qua.... deces- 

sil inopina morle. . 
-•' PARIS DE GBASSIS cit.: « Die vigetima qmrta novembiis 

MDS.XI, hora quasi prima noclis, audivitnus bombardas in Signum 
talitiw ex easlro s. Angeli ob Medialanum captum a mstris militibvs.... 
Tantum Icetabalur Leo, «( mmipiam plus telafuJ fuerit intrinsecus 
vel exlrinsecus, ita et taliter «( ex Manliana , v,b\ erat profeclus so- 
latii causa, per plwes et plures nunäos fesHvitatis Signa fUri man- 
darel: quw sigtiaper triduum conlinmmperdurarwil diebus et noc- 
tibus.... Die doininica, qvfB fuit prima meusis decembris, morliius 
est papa Leo denma$ ex ccüharro superflm, cmcepto in villa Man- 

liana. n 
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[9 gennajo <522.] 

XII.— Dunque grandi novitä in Roma: c prima 
d'ogni altra ai nove di gennajo relezione di un papa 
fiammingo, ehe non aveva mai veduto nö Roma, n& 
r Ilalia. I Cardinali acclamarono il nome, da niuno aspet- 
tato, di Adriano vescovo di Tortosa, uomo di piccola na- 
zione nato in Utrecht presso al mare di Fiandra, pe' suoi 
merili e per ia sua virlvi onorato da tutli, e specialmenle 
daH'imperatore Carlo V, ehe lo aveva avuto a maeslro''\ 
II ntiovo elelto trovavasi allora in Biscaglia, governa- 
lore e visitalore dei regni di Spagna a nome del deUo 
Carlo; dove avendo ricevuto per mezzo del secrelario 
del Cardinal Carvajal notizia certa delia sua elezione, e 
dehberato di accettarla per togliere Ia Chiesa dai peri- 
coli della rinuncia, conservö I'istesso suo nome, e si 
fece chiamare Adriano VI. 

lAprile <522.] 

Intanlo i Cardinali, compiuto il rito dell'elezione, 
si erano diviso tra loro il reggiraento dello Stato, inQno 
a ehe r elelto non venisse in persona a pigliarne le re- 
öini: ed in questo mezzo avevano confermalo Paolo Yet- 
'ori nel earico delle gaiee, dando a lui medesimo Ia com- 
niissione di navigare in Spagna, e di servire papa Adriano 
Del vlaggio ehe certamente avrebbe fatto dalla parte 
del mare, non parendo convenienle di melterio a tra- 

" ANOSIMO, Storia de'Conclavi. Mss. Casanat., XX, IV, 49, 
P. ä02. 

RAISALDüS, Ann., <ö22, n. 5, <6 e segg. 
PAOLO Giovio, Vita di Adriano VI, tradolta dal DoMEsicnr, 

in-4. Firen2e, ^549, p. 406. 
N.B. Gli Atli ufßciali della Curia romana infino al presente 

gli assegnano il cognome di Florent; altri aggiuogODO Dedei Van 
Truten. 
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yerso ai paesi sconvolti dalle guerre delle doe naziooi. 
Quindi Paolo, fornitosi a dovere, sciolse le vele da Ci- 
vitavecchia, con quatlro galfee e un briganlioo, meDando 
seco il cardinale Cesarino e il Colonnese, ambasciaiori 
arabedue deputati dal sacro Collegio e dal Popolo ro- 
mano a presentare solennemenle il decrelo deU'elezioQe 
nelle proprie mani del novello Ponlefice, ed a confor- 
tarlo alla venula. Cosi il naviglio da papa Leone per al- 
tro fine apparecchialo tornö utilissimo, qaando raen si 
pensava, per coadurre a Roma il successore. Tanto me- 
gUo ehe moUi opinavano, e taluno ancora apertamente 
diceva, ogni indugio doversi slimare pericoloso, come 
priücipio di seotire la residenza della romana Curia un'al- 
ira volfa in lontane regioni lrasferita^\ Perciö Paolo 
navigö di luogo a Barcetlona, dove ebbe avviso ehe 
Adriano, partitosi di ViLioria, a piccole giornate era 
venulo in Saragozza coU'inlenzione di scendere a Tor- 
tosa sull'Ebro, e di lä imbarcarsi per l'Italia. La na- 
vigazione, descrilta giorno per giorno dal canonico doo 
Biagio Ortisio, seguace e familiäre del nuovo Ponle- 
fice, ci somminislra per buona Ventura alcune noti- 
zie allenenti alte cose del mare: e percbfe segna sempre 
i punti di parlcnza e di arrivo e di passaggio coi parLi- 
colari del luogo e del lempo, ci apre la via a talune con- 
sideraziooi storiche, filologiche e nautiche, le quali non 
potrebbero allrove appoggiarsi se non sul fondameoto 
dei fatU certi, e suUa stabilitu delle cause, degli effetti,_e 
delle circostanze, secondo  ragione di storia tecnica". 

•" RATSALPrs, Ann., i521, n. iö: « Putarunl Roruani Hadria- 
num, auäita scovienlis liomcE epidemiiv fama, italkum tter intermasu- 
ittm.... expelebatur ob varios tristes casus ejus in tlrbe pnrsentia..- 
et i322, D. ö: a Non (tefucre qui timerent, ne in IHspanias Sedes apo- 
stolica transfcrenda esset. B 

" BLASIIS ORTISIüS, [Ortiz] Hinerarium Badriani Sextt, ap- 
BALOTIUM, Miscell. in-S. Parigi, 1680, lU, 3IH a 470. 
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[8 luglio 1522.] 

Martedi otto di luglio suH'ora di vespro sorgevano 
aruota sur un':incora di leva nel golfo deU'AuipolIa 
presso Tortosa le quatlro gaiee e il briganlino papale 
agh ordini dei Vetlori, piü quattro galöe di Spagna 
comandate dal capitaao Giovanni di Velasco; ai guali 
bastimenti si uoirono nel proseguimento del viaggio al- 
tn ed aitri.ciie a gara desideravano fare servigio e reo- 
dereonore al Pontefice. Venuto Adriano sul lido. luo- 
navaüo le artigiierie della sqaadra, baitevano al vento 
le baodiere, salivano a riva i marinari, e davano Ja 
voce del plauso, secoDdo gli antichi costumi '^ In quella 
'I Pontefice montava sulla capitana del Veltori, e in UD 

traUosaliva räucora, e sguizzava il legnosoLta'lasferza 
ael palamento: tutli gli altri per simile manovra ap- • 
Prösso, e mm a remo infino a Tarragona essendo il 
^'eoto   debole  e contrario. Or tu nel tragitto sui ri- 
^aggi di Catalogna, senza sbigoitimento  di tempesta 
nel mese di luglio a ciel sereno, guarda sul mare. Ampia 
J'sjesa di azzurro pieno e vivo; e daiia parte del sole 

«Hi larga distesa di luce tremolanie suil'acqua, come 
'ume d'oro liquido; e appresso ai legni nove striscie 

Jjanchissime, visibili a lunga distanza, dovunque pel mo- 
'fflento progressive abbiano essi aperto il varco al loro 

P^ssaggio. Per queslaragionei marinari con voce nostra- 
j ^'('^^'i celtica) chiamano Rotta il loro cammino; e in- 

naono rompimento,ciö ö dire la via ehe failnaviglio 
^ ^Pendo Pacqua del mare. Via diversa da ogni aitra; 

Pfii'Ö da esser distintamente espressa con nome spe- 

^"pJlf"" *""•' ^*' ^'^'- " '^'""''^'•'"" •P*»"'^'^' '/«fl'«or triremes 
latco    "^l."*"""^' <n'anm capUaneus erat dominus Joannes a Ve- 

'^a««»    r*" ""''""" """"'"'' """"'•'' °''" '-"'" '''^^' v^igo 
'••'• fettwc cmt SWS lormeniis i'jnwomis ut moris est. » 
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ciale: via ehe non ha nb spazzo nfe lastrico, via ehe non 
si fa altrimenti se non rompendo e spostando 1' acqaa 
colla carena; come non si fa viaggio d' inverno Ira le 
montagne se non rompendo e spostando la neve colla 
paia; di ehe pur nelle alpi di Toscana ed allrove si dice 
far la Rotla.Per queslo non perilaronsi il Manuzzi ed il 
Fanfani di confermare ai marinari, alnieno indiretla- 
mente, 1' uso legiUimo di questa voce, registrandone il 
composto DiroUa e il verbo Dirottare". Ma vuolsi esser 
cauti nel coglierne il proprio senso. perchfe il DiroUo ha 
sempre nel suo concetlo qualeosa di strabocehevole e 
disordinato; e non si userebbe bene ne DiroUa nfe Di- 
rotlare (secondo l'esempio medesimo del Sassetli^") se 
non per viaggio di navigli fuori della rolta assegnaia, 
perdendo le conserve, contro 1' intento e l'islruzione del 
comandante superiore della sqaadra o del convoglio- 
Quindi la navigazione ben ordinala sarä suUa rotta, no" 
alla dirolla: e cosi usano adesso ragionevolmenle i ma- 

rinari. ^^ 
Torna ora coll'ücchio sul soleo'visibile appresso 

alla tua roUa, e il pilolo li dirä essere l'elTello della 
carena ehe nella sua corsa fende l'acqua del mare, 
come il vomero iratto da'baoi fende le glebe sul cam- 
po; e ti dirä essere continuamenle manlenuto dal n- 
torno laterale delle acque istesse, ehe dopo passato i 

" MASLZZI, Vocab. della Crusca, voce Dirofto. 
FASFAKI , Vocab. della Ivigua italiana, voce Dirolla. 

" FiLippo SASSETTI, heuere, io-S. Firenze,   <8S5, P-**|j' 
f Ändammo navigando di consei-va, l una nave a mia rifliTai'   • 
qaaHrogiorni;eavanti ehe noi scoprissimo e isola delht Made   . 

giä aveva preso ciascuno la sua dirolta. e perdutici di visUi W 
nonostanle gli ordini e le islmsioni e i comandamenti. » 

" STRATICO, Vocab. di marina in tre lingue, voce Rolta. 
CIVILTX CATTOLICA, IMuglio 48Ö8, p. ^33: t Ecco li W"- 

leilo pigliare cckrisiimo verto l'alto la rotta. n 
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logrio si gettano del contiüuo nel cavo aperlo da lui 
per rimettersi a livello, secondo la nalura dei lluidi. Ti 
dträ ehe il verlice di quel solco e al tagliamare, i liloni 
sul rilievo deü'acqua altoroo ai due fianchi, il vüitice 
dietro alla poppa dove i flioni vaniio a riunirsi; e li 
moslrerä la traccia ehe rimatie suU'acqua visibilissima 
anche in tempesla, alla dislanza di mille meiri, piü o 
nieno, secondo la velocitä del basLimento e lo slato del 
lüare. Ti dirä ehe i marinari non dicoQO solco, ma Scia; 
perchö non ö fossa uguale in tiitlo a quella dei campi 
dove la lerra resla come l'arairo la lascia; ma al con- 
trario nel mare l'acqua ricade dopo il passaggio del ba- 
slimento, cercando sempre come fluido l'equilibrio di 
livello. Ti dirä ehe la voce Scia, derivala dai Pelasghi, 
comune ai Greci e ai Latini, " dura sempre tra' mari- 
nari italiaDi nel sigoificato proprio di traccia lasciata 
suU'acqua dal bastimento in moto progressive, e ehe 
'e molteplici varianli dei dialetli " viemeglio confer- 
'üano la orlografica iezioae di Scia." Oode Sciare as- 
sotiiEamente, per tornare iDdielro sulle proprie Iracce; 

" HESBICTIS SIEPHASüS, LEOPOLD, aUiq. Lexicon: c Sxrä, äj, fi. 
l'mlra, adumbratio. a 

ViTRirvics, Archit., 1, 2: • Sciaf/raphia, frmlis et laterum 
'^mbralio. » 

" MASUZZI, Vocab. COWesempio deXPvLCivAssiaf e Assiare. » 
RoFFiA col PASTEHA, Vocab. H Sia e Siare. » 
CBESCESTIO, NatUica, iM, coi NapolitaDi« Zia, c Ziare. » 

" CARLO BOTTA, Viaggio. Continuaraente : « Scia e Sciare. » 
FANFASI, Vocab. « Sciare. » Non regislra Scia. 
CARENA, V^COU, 96: « Scia, tjueUa traccia, o solco, o slri- 

*^ta ehe lascia sulV acqua dietro di se la nave c/w cammina. » 
L. FiscATt (cap, di vascello). Disionario di marina, io-IG. 

Geoova, 4870: " Sei«, traccia lasciata dalla nave nelfendereil mare 
"el tuo moto progressivo. Sciare, vogare in dietro in modo da far 
prnrp-edire coUa poppa. Siiavoga, avanli da un lato, e indielro dal- 
i' ttUro per girare. » 

GMUBUOIII, Guerro ie'Pirali, — 1. 16 
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Sciare alla banda, per girarsi sul posto; Scione per 
groppo 0 nodo di vento contrario rabbiosissimo e sii- 
bilaneo ehe ti ricaccia indielro sulla scia, a rischio di 
fiaccarti 1' alberatura e di profondarli nel pelago; e Scio- 
nata per colpo del detlo sciooe. 

Chc se darai segno di inlendere e di gradire quesli 
ragionamenti, l'istesso piloto colia cortesia e franchezza 
propria del marinaro ti scorgerä dall'altra parte alla testa 
del naviglio, per moslrartl il principio di qiiesto feno- 
raeno in quella ehe dicono Prora fiuida; cioö in quel 
vohime d'acqua ehe si soUeva proprio alla prua del basti- 
mento, e gli si rovescia innanzi quando cammina.Monla 
sul graticolato, e tra i bataustrl del bätolo vedi voIume 
d'acqua prerauto a un tempo di fronle dal bastiinento 
corrente, ed alle spalle dalia circostante massa inerte; 
Yolume costretto dalle due forze a sollevarsi iiel mezzo 
davanti al lagliaräare ed al petto del naviglio ehe lo in- 
veste. Vedine la figura di grande calino roveseio, eol 
convesso all' insii, e la superticie di regolare emisferio: 
vedine il colore piü e piu scuro, ina liscio e lucenle 
corae di aceiajo bruailo: e laddove i labbri del catiiio 
ritrovano il livello delle aeque circostanli, quivi fran- 
gersi, arruflarsi, schiumare, fiiggire. e correre pei lali 
fino a riraescolarsi nel vortice delia scia. Tieoi pur sem- 
pre r occliio fisso al tagliamare, e quel catino roveseio 
ä sempre li, e quelle schiurae dei lati fuggono sempre 
di lä, e il vohime cresce 0 scema, secondo la velocilä 
del naviglio, tanto ehe segue il suo cammino. Ma se una 
volta il bastimenlo si arresta, allora da sk a un tratto ca- 
tioo,labbri, spuma, filoni^eogni cosa sparisce alla prua. 
Osserva 1 fatli sul gran libro della natura ; ed essa li sarä 
guida a ragionare e a caleolare piü dei maestri. Pro- 
cedi coI raetodo di Arislotele e di Galileo, cosi per or- 
dine: prima Tosseryazione^ poi il raziocinio, e final- 
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uitiülG il calcolo; non a rovescio, come fanno certi 
(.'otali oggidi. Altrimenti ia ragione si appoggiü sul vuo- 
to, e dal calcolo non caverai un punto piü Ji quanto vi 
\m messo. Questo io ripcLo in genere dellc scienze na- 
turali, e specialmente deil' applicazioni .loro all' arle nau- 
lica; cui,dopo iungo studio e non igriobil pratica,soglio 
dir mia. Siarai concesso iasciar correr quesii pensieri 
lilologici e tecnici come gli ho scritli sal mare, rilraendoli 
fiel vero nelia sostanza e nei particolari, donde solLanlo 
I'uö essere ehe venga un po' di freschezza e di vita al 
discorso, trattando argomenio difiiciie, senza meno- 
marne puolo di esaltezza e di veritl Per certo non fo 
maggiore assegnaniento sagli arlifizi oratoii, ehe sulle 
doltrine positive: perö mello fatti nuovi e antichi, ra- 
gionamenti, specchi, e numeri. Lascio ai novelJieri lutta 
lii leggerezza della follia romaiiLica, e ai relorila iicenza 
tli menare le onde in tempesta giü aU'imo tartaro, e di 
soüevarle poscia [gonfiando le trombe) insino alle stelle. 

[5 agosto iSÜ.] 

La dimora di Tarragona si prolungö quasi un mese 
per ispedire gravi e urgenti affari di Spagna, e per rac- 
cogliere alcune fanterieche Adriano aveva fatto scrivere 
a rinforzo della squadra e della guardia. Finalmente 
'a sera del cinque d'agosto, essendo ogni cosa in punto, 
'•'prese la via det mare ; e con lui sulla capiiana il car- 
tlinal Cesarini, don Lopez Hurtado vicario imperiale, 
il daca di Sessa, il conte di Cabras, rainhasciatore d'In- 
gliüterra, l'orator di Milano, il legato di Ferrara, il 
vescovo di Feltre, e huon numero d'altri prelali e 
^^roni, ehe a gran diletto navigando approdarono 
jl di segaente sull' ora di vespro in Barcellona. Era Ia 
Della capiiale di Calaiogna tutta in festa per rimeritare 
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l'onore inusitato della visita papale. Ollre al concorso 
di tutte le classi dei cilladini sul porto, oitre alle salve 
dei caslelli ed al rinlocco delle carapane, avevano or- 
dinato archi trionfali, e moUi edifizi magiiifici e belli; 
ed un nobile ponte alla marina, coperto di rieche drappe- 
rie. Temendo perö non forse avesse a rovinare, carco 
come era di inlinito popolo, non volle Adriano mettervi 
il piede; ma in quella vece si fece condurre dal pa- 
liscbermo agii scali dei molo vecchio, sotto al Mon- 
giui: indi tra la folla raescolatamenle e seinpre a piedi 
si avviö verso la catledrale di santa Eulalia. II molo 
nuovo, ehe ora forma ia parte raigliore dei poFto, non 
esisteva in quel tempo, perche giltato alla line dei Cin- 
quecento, come ricorda il celebre ingegnere idrografico 
della marineria papale BarEoiommeo Crescentio nel suo 
Porlolano, con queste parole*^: < A ridosso soUo Mon- 
gonla vi h bonissimo riparo da Ponenie e Libeccio; ma 
oggidi sotto al molo nuovo di Barcellona vi stanno me- 
glio, essendo ben ormeggiate. Le prime galöe ehe ivi 
hanno dato fondo, e detlo la prima Messa, sono State le 
galee pontificie >. 

Dalla chiesa sarebbesl Adriano incontanente rivolto 
al porto, se una huriana improvvisa eon tuoni, lampi, 
e gran pioggia non 1' avesse coslretto a riparare nel pa- 
lagio dei vicerö, dove fu servita la cena. LascJate ai 
raarinari la voce Buriana, die non puö es-^ere sosti- 
tuila da allre voci, per indicare quelle specie di tempora- 
laccio ehe in piceolo spazio e per breve durata con certa 
accozzaglia di nugoloni si scarica in pioggia sopra un 
luogo delerminalo, quando ti vicino sarä bellissirao 
tempo. Succede per lo piü di eslatc, e col vento piü se- 

" BARTOLOMVKO CBESCEKTIO, porlolano della maggtor parte 
de'luoghi da atmisiire navi e galee in luUo il Mediterraneo, in-4. 
Roma, tipog. dei Bonfadino, 4o9S, e 1G02, p. 5. 



r- agOäio 1522.] CM'.  P.  VETTOni. ^ 485 

reno del luogo, per esempio ira noi succede coHa Tra- 
monlaoa o Borea, donde gli Tenne il nome *^ 

Dunque dopo la buriana, faitosi al solilo sereno il 
cielo e tranquillo il raare, Paolo Vettori spar6 il can- 
nonedella partenza: segoo prescrilto a tutti di doversi 
incoDtaüente rimbarcare. Adriane levossi tra i prinai 
con alquanti famigiiari piü sollecili; e a lume di fiac- 
cole andö ciascuno al paliscliermo assegnato per le rispet- 
tivegalöe.I negbiltosicheduranle lo spazio di tolleranza 
deolro uti'ora non furono presü al convegno, ebbero a 
battersi l'anca sul molo di Barceilona, a venire per altra 
strada,o a tornarsene alle case loro*^Intanto il convo- 
glio papale costeggiando la Calalognaj raccoglievasi ogni 
sera io alcun porlo di quelle marine : il giovedi seile dl 
agoslo a san Paolo, il venerdi alla Calella, il sabalo a 
san Feiice, la domcnica alla Rosa, schivando di propo- 
sito 11 porto delle Palme, perchö infetto dalla peste. 
l'nalmenle il giorno appresso spuntarono il capo delle 
'^roci, Ultimo coofine Orientale delle cosle iberiche'". 

[12 agosto 4522]. 

Ecco dinanzi le riviere della Francia, ed ecco at- 
torno !e rivaliiä della Spagna. I consiglieri di Carlo V, 
strelti a' fiancbi dell' augusto viaggiatore, posero e vin- 

"* STHATICO, Vocab. dt marina. 
FASF.ASI, Vocab. deW uso. 

" OBTU cit., S81 : " I)item]KSi(B nocUs conlicimo, Eixe lonilrua 
^omharäarum quihus.... omties vocabantur ad triremes.... illud Si- 
gnum omnihus comune.... mullos remansisse suspicor.... quorum ali- 
'ifiip'jslea everli sunt.... alii vero ad sua redicntnt. B 

OäTIZ cit., 38( : « In portu sancti Pauli, (Sampau) veiilum 
'ttaäportum qui dicitar La Cala de Calella.... in porCum cixjno- 
"»nafum Sancti Felicis (Sanniiü) et de Rosas.... promontorium 
"uncupalum Cup. de Creus.... Palamox intactum rcUquimus quia 
pejte laborabal. » 

16" 
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sero il partilo die niuno del convoglio, ne legno ne 
persoua, dovesse accoslarsi o discendere nelle terre del 
re Francesco: perciö volsero le prore ad alto mare, ti- 
rando a golfo lancialo dal capo Creus alle isole di Hye- 
res, allora disabilate pel coiitinuo infestamento dei pi- 
rali musulmani'". Francesco aveva preveduto il liro 
degli awersari: e non volendo scapitar di ripulazione, 
nö smentire il nome di gran cavaliere, die luUi gli da- 
vano, impegnö parola reale e diö fede pubblica di li- 
bero Iransilo per lerra e per mare a chiunque avesse 
voluto seguire il Ponlefice; e molli della famiglia ne fe- 
cero ia prova, passando anclie per lerra con carri e 
bagaglie senza inolestia, anzi ricevendo in ogoi parte 
da lutti e specialmente dai regt ministri corlesie e fa- 
vori^ 

Inlanlo il coavoglio traversava di lungo il golfo 
Lione, navigando tra cielo e mare due gioroi e due 
nolli. Secondo il coslume mililare, Ia mallina gli ufficiali 
riconoscevano Ia presenza e posizione di lutti i legoi, 
issavano le bandiere, mulavan Ia guardia della diana, pi- 
gliavano rampliludine del sol nascenle, Ia dedinazione 
della bussola, Ia rotta correila: apprcsso il servigio di 
iavanda e di netlezza. Sul inezzodi segnavano i rilievi del 
sole in altezza, e con essi Ia laliludine precisa e Tora 
di bordo. La sera alla pregliiera in comune": e dato il 

'* ORTIZ cit., 3S3: • Nostra classis,ne se committeret Fraticige- 
nis, traiisivil.... ad insulas Errojas, inabitatai formiiline pirataruni.» 

" ORTizcit., 383; » FidespuliblicadataaRege Franci(B....Multi 
ex familia cum jumenlis turn sarctnariis turn ve:.toriis....per Gallhs 
üUeii et incolumes transterunt. a 

'' ORTIZ eil., 383: « Ante noctis crepusculum magno tubarum 
clangore.... canlores Papa; Satveregina solemniter decantabant, qao- 
rum cancenlus suavissime rescnabat. a 

CRSARE MAGALOTII , Li legasione del cardinal Barberino nel- 
f anno 4625. Mss. Casanat., XX, IV, 9, solto il di 22 maizo<625, 



(12BgOBto^522.] CAP.  P.  VETTORI. 487 

iiome di ricoiioscimeiUo per la nolte, i viaggialori met- 
leansi al riposo, ed i piloli vigilanli guidavano pel corso 
ilegli asLri i navigli al loro destino. In ogni lempo l'al- 
lezza del sole e delle stelle, spccialmente delle polari, 
Iiaiino dato ai naviganli ia lalitudine: e seinpre la cuimi- 
nazione della luna, ie sue distaiize dalle lisse, le effeme- 
ridi e gli orologi, hau dato piü o meno precisa la lon- 
gitudine;equindi il punlo di bordo corrello, secondo la 
stima e secondo i'osservazioDe. Prima del seslanle usa- 
vano la balestrina e 1' astrolabio, prima dci cronomelri le 
ampolleUe e la ciessidra, e prima della bussola il pinace. 
•^Oii questi argomenti deltero precelti Tolommeo ed Ip- 
parco; seoza cronomelri e senza sestanti Colombo sco- 
lii l'America; e calcolando sulle stelle Annone, Palinuro, 
^ili, e lulli gli antichi navigarono in altura. A queslo 
pioposito non posso lacere di un falto recenüssirao, ehe 
coriferma Tallro antichissimo da rae giä stampato in- 
•O'fJo al Pinace,- o bussola pelasga ". Un bravo capitano 

P- 31 : t AI tocco deW Avemmaria in ciascuna galcra si cantavano 
K iitanie della Madonna insieme con aUre preci. Di poi si dotnandava 
'' nome alla Capilana. si come si suol fare ne' luoglii pericolosi, ac~ 
'^'ocche in caso di burrasca le gaUre passano essere unite ed ajutarst 
t ma V allra. Dal Comito reale, d' ordine di sm Eminenza [u dato 
» nome di san Giovan BatUsta.n - Sono certo di rinvendicare 
' cav. Cesare Magalolli giuniore Topera predetta, quanlunque 
snoniffia aila ßarberioiana ed altiove; e da alcuoi, col sigoor Lutn- 
oroso [Cassiano dal Pozzo, in-8. Torioo, <87S, p. \ä), attribuila 
P^r errore al predetto Cassiano. L" Aulore,  a p.  2ä, nominaDdo 

esare Masalolti seniore, aggiugne Mio zio; ed a p. 3-53, afferma 
^ sua ambasceria ai signori Lucchesi pel giorno ^3 dicembre 4623. 
•^ra nell' Arehivio di State ID Lucca, radice intilolato Libro visite di 
Pnncipi, SerieB,armadio 30, numero 43 pel detto gioiDO, mese ed 
^"00. si riscontra Ambasciatorn precisamenle io stesso cav. Cesare 

aealotti; dunque ü iibro e suo. Cosi io alla Casanateose (quando 
^'•obiblioter,ario)hoscrittosutla cupertina del detto codice. 

P. A. G., Miriiia del Medio evo. Firenze, Le Monoier, 487) , 
• '• p. 420, — Le bussole primitive, e ie seguenti. 
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A. Grabissich del Lloyd austriaco, venerido dalle laiJie 
ncl 1872, ed essenJoglisi iiapazzate tiUte le bussole di 
bordo, costrui lale uno slrumento ehe ne faceva le veci, 
tuttoche privo deli'ago calamitato: insomma na^igö in 
altura col Pinace alla maniera dei Pelasghi. Tanto fe "vero 
ehe gli uoraini, raessi nella medesima oecessitä, ritor- 
nano serapre alle slesse cose ! L'ingegnoso ripiego del 
Grubissich parve cosi impoi-tanle alla commissione raa- 
rittima di Triesle, ehe ne volle pubblicata la regola per 
governo dei eapitaui in caso simile; e tl Direttore della 
Gazzetta ulTiciale del regno per la stessa ragione la fece 
ripelere in Italia''. Ma ehe? Forse forse dalle osserva- 
zioni astronomiche e diretle ogni giorno non ricono- 
sciamo noi le variazioni della bussola magnetica, e Iö 

anomalie ordinarie, e le perlurbazioni eccezionaU, e le 
irregolai'ilä prodütle dai luoghi, dai tempi, dai metalli 
circoslanti, e da tante altre influenze non altrimenü cor- 
reggibili se non coH'ajuto degli astri? Dunque il Pinace 
aggiuslato al sole ed alle stelle risponde senipre coine 
bussola aslronomica: e la bussola magnetica (certamentc 
di gran coinoditä per tuUi, massime pei rozzi timonieri) 
non ö stata nh sarä mai di assolula neccssitä pei granJi 
marini. Di'lo sIesso d'ogni altro strumento novello,e in- 
tenderai ineglio l'arte nauücfi degli antichi maesiri"- 

[13 agosto.J 

Xlll. — RidoUosi il convoglio all'isola di sant' Ono- 
rato, non avrebbero vednio faccia ehe di monaci e di pe- 

" GAZZETTA. Ufficiale del Regno, sabato 30 marzo 1872, n.90, 
p. 2, col. i. 

" C. VALERIL'S FLACCLS, SETisrs. Argonaut., lib. I, vers.Wl: 
c Pervigil Arcadico Tiphys penücbat ab astro 

Hagniades; feltx steltis qui segnibtts usum 
Et dedit CEfpioreos, CCBIO duce, tendere curius. • 
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scaiori, se non fosse comparso con una feluca il vcscovo 
di Grasse a inchinare papa Ädriano, portandogii in buon 
dato frulta, araoci e rinfreschi, graditi ai navigaoli 
neüa estiva stagione, come tutti sanno; e come pur ne 
scrisse 1' Ortisio in lode del Vescovo a nome di tatti. Indi 
dalle deserte isole provenzali si accoslarono fmalmente 
alle ridenti riviere d'ltalia, e presero terra in Villa- 
franca. Quivi, perche paese siraniero, e fuori del temato 
confine, era in punto uno ambasciatore del re France- 
sco, mandato a compüre cot Pontefice ed a meltersi net 
suo seguito. Passarono oUre insieme, e fecero un po'di 
sosla innanzi a Monaco, essendo venuto riccamente e 
con grande onore di compagnia, Luciano Grimaldi, priii- 
cipe della terra, a pregare Adriano di voler discendere 
ßel porio e riposare nella sua casa. Ma pel gran desi- 
derio dei viaggiatori di esser presto in Roma, ne fii 
»•»ngraziato; niuno volendosi piü traltenere, ehe non fosse 
"ccessarlo per rinnovare le provvigioni e l'acquata. 

E perchö meglio ognun veda quanto di quesli 
ininuti racconti nautici si puö awantaggiare la storia 
«enerale, narrerö il caso singolarissimo di Andrea Do- 
••'a. di ehe indarno cerchereste alirove, sia nelle storie 
comuni, sia nelle particolari biografie di lui, aniiche 
e moderne, dal Cappelioni al Guerrazzi. Certamenle avrei 
^esideralo, oltre alle scritture del Canon tco spagnuolo, 
^^er per le mani il giornale di navigazione dei capitan 
^eUori e di qualche altro ufficiale del convoglio, e nie 
"6 sarei tenuto piü ricco di nolizie lecniciie da farne 
*^opia ancbe ai miei leltori: ma perche noa mette conto 
' cercare quel ehe non si puö avere, dirö di Andrea 
*=on Ortisio. 

La noUe del trenta di raaggio di quesl'anno Genova 
^fa siala presa e saccheggiala daile railizie di Carlo V, 

Andrea capitano di quel porto colle quattro galee del 
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suo cüinando aveva dovulo fuggirsi dalla pairia, dovt; 
insieme cogli imperiaü era eiitrala la fazioue contra- 
ria deyli Adürni. Ridoltosi iu Monaco, presso i Grimaldi 
aspellava gli eventi fuluri, e viveva in esilio. Ciö non per 
taiito in quella occasione, vedendo taote feste per quei 
rivaggi, e concorrere a gara legni e persone iolorno 
alla capitana del romaiio Ponlefice, pensö cavare dal 
porto le sue quatlro galöe, e venire in mezzo per salu- 
tare piü degnamenle cui tulti ouoravano. Sciolse gli or- 
meggi,usci fuori, scliierö legalöe, spalö i remi, posesi in 
giolilo, e prese a fare una bella salva d' artiglierie, e 
galadi bandiere,e tutli quegU altri rispelli ehe si usano 
in rnare. Se non ehe gli Spagnuoti del corleggio, piem 
di sospelto conlro di lui, tanto nolissimo avversario, 
quanto si era dimostro nel caso di Genova, presero lo 
armi, caricarono a palla, e si appareccliiarono a com- 
batterlo con si giaiide circospezione e silenzio, ehe pap;' 
Adriane dalla sua eamera nk pure se ne awide. Ma lo 
iiotö bene l'Ortisio, ehe passeggiava in coverta dalla 
spalliera alle rembate; e meglio lo capi Andrea chesqua- 
drava da lungi, e beu intendeva i segni e gli umori- 
revciö, salve, bandiere, voei, trombe: lua sempre alla 
larga. Poi sciascorre, aggiaccio alla banda, e via nel 
porto di Monaco''. Cosi mutano le condizioni degli uo- 
mini nel corso delle umane vicende, ehe quello stesso 
Andrea, il quäle era lenuto lonlano come pubblico ne- 
mico, tanto ehe nfe pure all'ombra del pacifico stendardo 
papale non era lasciato, nfe si ardiva egii medesimo, ac- 

» OuTiz cit-, 386: . Andreas de Oria. exul a die eaipufltiad'o"" 
G€nuce....<um qualuor trircmibus....pani'n aportuMonceci descen-^ 
dens, huc et itluc navhjando nostram dassem verius, foidera jwn 
tjncJs lotitlruis dcmonstravit.... Inscia Ponlifke, jussu centurionutn,^ 
omnia noslra navigia parabanlur ad arma.... Eo fortasse And'-e<i- 

tarn cito in suam slationem se recepit. » 
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costare per rendere onori e saluli, proprio desso aveva 
Ira poco a essere capitan generale della marineria pon- 
tificia, e poscia comandanle supremo ed arbitro di tulte 
ie armale spagnole ed iinperiali nel Medilerraneo; e do- 
veva a un batler di ciglio far tremare qiiegli stessi ehe 
avevano caricato le artiglierie coritro di lui. E ben egii 
sapeva apparecchiarsi airavvenluroso Irionfo, superando 
le difilcoltä opposteglt dagli uomini e dalla sorle: chö a 
dispetio degli awersari volle cavarsi la voglia di es- 
sere a ogni modo innanzi al nuovo Papa, e di vederlo 
bene cogli occhi suoi. Staccavansi a ogni tratto da quella 
riviera feluche e oavicelli pieni di signori e di popolani 
colle donne e co'fanciuHi per ricevere dappresso la be- 
oedizione del Pontefice: tra tanta gente si cacciö me- 
scolatameiite anche Andrea in abito dimesso e spalleg- 
giaio dai suoi iidi; e cosi senza altrui sospetto, entrö 
^^ usci, vide e parlö, come aveva divisato^^ 

Appresso, volendo Adriano liberarsi dai nojosi in- 
tlögi delle Visite di tanti sconosciuti, ordinö ehe il con- 
^oglio da quindi innanzi dovesse allargarsi da terra 
'^«ranie la giornata, e la nolte sollanto accostarsi a qual- 
'^he porto o ridosso per riposare quielamenle, ed anche 
per assicurarsi dagli insuUi dei pirati, ehe molti e ardi- 
hssimi ronzavano inlorno, tenendo il capilaao Veltori, 
'' ^elasco, e gli altri in perpetui sospetli, Tutli i navi- 
ganti potevano in quel lempi vedere cogli occhi pro- 
Pf"! la desoiazione delle riviere iberiche, francesi ed ita- 
'^"e per leperlinaci infeslazionidei iadroni: lespiaggie 

^quallide, le isole disabitate, le capanne in cenere, i pe- 
^"^aiori in fuga, c le fusle dei barbaresebi a zonzo sul 
"^are, sempre fuggenti innanzi ai iegni militari, e sera- 

ORTIZ cit., 386: « Cum multi nohiles cum suts scapkis ad re- 
*l"e>idam benediclioi>cin Pontiftcis adveuissent, ewnclem Andream de 
'^ inter eot adoentasse ferebalur. » 
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pre piombanti dövunque appariva facile la preda. Ädriano 
istesso fremeva vedendosi costoro alia coda pei canali e 
attorno alle isole: ma non gli conveniva il dar la caccia, 
nö il crescere gli steoti e gli indugi del viaggio. Ciö QOü 

pertanto recossi ad onore il poter liberare dalle mani de- 
gli iüfedeli una grossa nave, giä quasi da loro sottomes- 
sa; e senza iroppo dilungarsi dal cammino, lener dietro 
a quei furfanti ehe fuggivano disperatamente dal suo co- 
spetto ". Conlinue le gaardie, le esplorazioni, e le cau- 
tele, in piü luoglii ricordale dall'Ortisio ^^ « Ecco, 
egli dice, alcune vele alla vista. ßisogna aspetlare ehe 
siano riconosciiite dalle Yedetle, Ora mettono i pezzi in 
baileria, e i soldati pigliano 1'armi. Avvisano fuste di 
Turehi. Dove molte isole, ivi cresee il pericolo dei pi- 
rali. » Perö affrettiamci aneor noi al lermine della m- 
vigaziooe, e meltiamo in eompeudio i giorni, i luoghi e 
i rilievi maggiori del viaggio. 

Quattordici di agosto, vigilia della Assunzione, ri- 
poso alla eala di Santoslefaoo presso a eapo deU'Arma: 
Adriano di buon mattino eelebra il sacriflcio nella chiesa 
parroechiale. 

Quindici del mese, solennitä deirAssunta^ in Por- 
loraaurizio: la Messa nella chiesa dei Minori, fuori di 
cittä per evitare la fotla. Cinque galee di Genovesi si 
uiiiseoDO al convoglio. 

Sedici, stazioue al eapo di Noli. 
Diciassette, ingresso solenne in Savona. II nipote 

^' ORTIZ cit., 387 : Conspeximus quamdam navem non procul fl 
piratis captam.... gui nostram classem prospidentes sicut nebuits re- 
peilte emnueruiit. » 

<* ORUZ cit., 38<: « Nunciatum fuit qumdam navigia prope 
adesse.... oportuit subsistere,quou$queper ej:ploratores patesceret....» 
396: ( Paraiitur bellica tormeiHa et milites ad artna, nuncius assent 
Turcarum ftiitas adesse... » 399 : « MUHEB insulcE circa Plumbin, et 
crebra periculapiratarum, » 
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di papa Giulio accoglie nella sua casa il suceessore dello 
zio. Lautissima cena, e lodi dei corligiani al buon gusto 
ed alla magniücenza dei signori della Rovere. 

DicioUo all' alba, in Genova. La cittä costernata pel 
recente saccheggio accoglie il Ponlefice con pietosa me- 
stizia. L' Ortlsio ricorda molli parücolari non iiidegni, 
precedenti e seguenti I' espugnazione °\ 

Diciannove, a Poitofioo tempesta c slazione per 
quattro giorni. 

Ventidue a Porlovenere. Ärmamento tarauUuario: 
avvisano la comparsa di alcune fusle piraliclie. 

Ventilrö, presso Livorno. Incontro di cinque cardi- 
nali sur UQ brigantino: montano tutti sulla capilana ed 
entrano insieme col Papa nel porto. 

Venlisei a levala di sole ueüe acque di Piorabino, 
sul üiezzodi a Portercole, di mezzanotte all'altura di 
Civitaveccbia. 

[27 agoslo *522.] 

XIV. — E perche a quell' ora i viaggiatori e il Pon- 
tefice riposavano in süenzio, essendo bellissima notte 
di estale, senza vento, quieto mare e ciel sereno, or- 
dinö Paolo di calumare lacitameDte le gomene fuori dei 
poi'to, riserbando le visite, gU affari e il solenne in- 
gresso alla maltina seguenle. Giä la sera al iramoato 
* gtiardiani dei porto avevano scoperlo in mare ira il 
Giglio e l'Argemaro da diciolio a venti vele; e il Gover- 
Jiatore, avvisato in lempo, slava cogli altri alla lorre 
*lel fanale, speculando se quelle fossero dei convoglio 

" ORTIZ cit., 391 a 394. 
GßECORio CouTEst, Del sacco <U Genova nel ^522, recato dal 

latino in italiano da G. B. QL-EIROLO, iii-8. Genova, <84ö. 
GiusTisiAsi cit-, 276. 
BiZARUs cit., 4öi. 

CDSMUBOTii. Guerrii ds'Piraii, — 1. 17 
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papaie, o di pirati, pronto ad ogni evento. Quando ecco 
venire avanli leggiadro e snello il briganlino del Vel- 
tori, e portar IG notizie certe, e insieme gli ordini di 
avere ognicosa in punto pei solenne ingresso alla di- 
mane ''\ 

Laonde nella notte i cirimonieri finirono gli appa- 
recchi del ricevimento, con questo ehe la matlina se- 
guente all' alba andrebbe a bordo l' arcivescovo di Co- 
senza, e insieme alqnanli prelati e personaggi per ia 
prima riverenza, e per invilare 1' augusto viaggiatore 
alla discesa nel porto del suo State: poi se a lui pia- 
cesse, enlrerebbe innanzi a tutti coiia capitana presso 
al ponte coperto di seta e di porpora,per venirne agia- 
laraente alla sponda: colä gli si darebbe a baciare la 
Croce, e quindi solto baldacchino, accompagnato dai 
cardinali, verrebbe alla cbiesa di santa Maria. 

Cosi all' ora stabilila , ehe fu la matlina del merco- 
ledi venlisetle del rnese d'agosto, tuonando le artiglierie 
della squadra, e rispondendo dal forle e dalla piazza; 
sciolte a gloria le campane della terra (ehe avevano a 
essere a ruota, dl qnella forma antica, la cui bellezza 
animiravo io stesso da fanciullo), squiltando le Irombe 
e ruilando i [amburi con grandi voci di plauso e di fe- 

""> BLASIUS DE COESENA^ Diaria asremonialia sub Hadriavo VI. 
Mss. alia Barberiniana , segnalo ilOä : « Die xxn augusli MDXXH 
et segg.: In Civitate Veteri, hora prima noclis, venerunl cuslodes 
deputali diceiites se vidisse qualUer vchv numero xi'iii aut x.\ erant 
in mare ad vista^m..:. Cola nocle stcUmus specuiando an esseiit illa; 
galeo'Papw, vel infldeUum. SupervenU brigantinus et nunciavit de 
adventu Papce et Curi(p, et quod omnes illa hora quiescercnt. Ea nocte 
füit ordiiiaium ut in aurora archiepiscopus Coseulinus et magislfi 
cairemoniarurii ireiit primo diluculo ad visitandum Papam in navi, et 
ad faciendam primam reverpnliam. Deinde prope Ärccm , in pwpon- 
tis erecti ihi, porrigerelur PapcE Crux osculandn; et sub baldachiiio 
assorinretur usque ad ecclesiam a cardiiialibus Legatis. « 
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sta, enlrö la capitana e lutte le altre galöe e navi nel 
porto*". II Pontefice, sbarcato al ponte, e quiodi dalla 
romana curia secondo il rilo ioconlrato, cavalcö sopra 
!a bianca cliinea ira numerosa schiera di personaggi e 
digniLari, insieme coi visconli delia ciUä,sino aila chiesa 
principale; donde, ascoUala la Messa, si ridüsse al suo 
palagio nella röcca "'^ 

Stavano ioleati gli uomini per vedere quäle avesse 
a essere Taspelto del nuovo Ponlefice, e reslavauo lutti 
negli occhi e nell' aiiimo ripieni della onorata presenza 
sua. Un bei volto, grave e verecoiido, e molto riguar- 
devole per santa letizia, ehe gli sfavillava dagli occhi; 
cosi ehe alle corlesie e profferLe alLrui, ed ai rallegra- 
menti, rispondeva piuUosto tranquiiio ehe gialivo; e 
con parlare dolce e dilettevole per la brevilä e pel sen- 
no: di modo ehe non usando familiarilä negli atti e 
nelle parole, non perö fuor di proposito diceva cosa 
aicuna ehe fosse rozza o superba. Solo un neo posso 
rilevare dai contemporanei, ripetendo le istesse loro 
parole, ehe pareva ai cardinali ed agli allri avvezzi alle 
coslumanze romane, ehe il nuovo Papa si portasse con 
loro poco domesticamente: perche mangiava solo, e 
solo quando lo chiamavano a navigare tanlo desiderosa- 
mente e in fretta scendeva alla marina, ehe non avvi- 
sava ne aspettava alcuno: e una volta i cardinali, ehe 
ccnavano insieme, dovetiei'o levarsi da tavola e correr- 
gli dielro con poco decoro in gran fretta e confusione. 
Kon dico nulla degli artisti, piltori, scultori e archi- 

'*' IDEJI: Die xxnr augusti summo mane. Papa descendU de 
»Ofi. et super mulam intravit Civitatemvelerem cum cardimlibus. » 

'" ORTizcit.,399: « Ibiquead Cenlumcellas aderant aliquot Car- 
dinales et nonnulU nobiles romani.... ibique familia ponlificis in pa- 
'«(10 ipso Tinellwn, ut Ha loquar. romanum agiioscere ca-pit quo sc 
familiäres vescendi causa conferebant. » 
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telti: perchfe costoro, giä io äuge con Leone e con Giu- 
lio, all'improvviso tutli messi da partc, non ci fanno 
maravigliare se ne hanno in piü modi straziata la me- 
moria oUre misura. 

Egli inlanto con alcuni piü inlimi, e tra essi l'Or- 
tisio, visitava la citlä, specialmenle la fortezza di Bra- 
mante non ancora condotta a compimenlo, visitava le 
fortiflcazioni imbastite dal Sangalio, le nuove arliglie- 
rie, la darsena, U porto, e presso la spianata della for- 
tezza le anliche celle navali; di ehe oggi (se ne togli 
r iücorrotto nome latino della cittä) quasi non resta piü 
vestigio. Ma allora duravano le forme dei cantieri cellula- 
ri, ricordati in quosta visita dall'Ortisio, teslimonio di 
veduta *"*; e fatti scolpire da papa Giutio nelle due me- 
daglie commemoralive della forlezza, edificala proprio 
in quel sito. Celle mal ripetute nelle tavoiedelLiUa, del 
Bonanni, e di altri numisraatici e incisori "**; i quali, non 
sapendo ehe fossero quei segni minuti alla estremilä della 
spianata sul lido, li rilrassero in figura di cespugli, di 
funghi 0 di scogli. Ma in sostanza, quantunque a piccoüs- 
simi punti, esprimono i seni incavati sul tido a rimessa 
di navigli; e me ne appello agli originali della zecca 
romana, ed ai campioni del cardinal Tosti ehe ho 
avuto per le mani, e piü alla medaglia di Giulio lü per 

"* ORTIZ cit., 399: « Iterea visimus Urbem et Caslrum nondum 
consummatum , et Cellas centum ut fama erat, et nomen vetas civi- 
lalis adhuc rontviel. Caslrum munitum imlrumentis ferrets necnon 
aqttosa fovea, quod quidem postquam fuerit perfeclum inexpiigno- 
bile fore credttur. » 

'" LiTTÄ, Famiglie celebri. Della Rovere, e le Tavole delle 
tnedaglie di Giulio II. 

BosANSi, Numismala Rom. PonL, in-fol. Roma, 4699 , I, 
^37 : a Porltis Ceiitumcelloi — Jul'iui ligw Papa Secundus. = — •/«' 
lius Secwidus Ärcis Fwidator. — Civitavecchia. » 

VESUTI, Numism., p. 5<. 
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l'islesse celie col motto"": « Porto e rifugio delle na- 
zioni». Tn quest' ultiuaa i medesirai seni spiccano seoza 
equivoco, perchö a putiti raaggiori c rispondenti al sog- 
getto priDcipale della medaglia, come dirö largamenle in 
aicun luogo. Basli inlanio ricordare le forme, gli scrit- 
tori e i prolegomeni delle fulure diraoslrazioni "^ 

[28 agosto 1522.] 

La sera istessa del venlisetle il convoglio seioglieva 
da Civitavecchia, e la mattina seguenle ie sole galöe 
iraboccavano la Flumara con qualche siento: segno d'in- 
lerrimeoto progressivo'". Le navi di alto bordo resla- 
vausi al largo; e papa Adriaüo con un paliscliermo pro- 
cedeva rapidamente sul Tevere, ed entrava nella röcca 
d'OsUa, ben accolto dal Carvajal, vescovo e casteilano.Tra 
i grandi personaggi conveouti per incontrare il nuovo 
t^ontefice al termiae della navigazione, e per accompa- 
^riarlo la sera stessa al monast^ro di san Paolo, e il di 
^egueote con solenne cavalcata per entro alla ciuä in- 
sino al Vaiicano"'\ non TUOIS! tacerela presenza del car- 
"linaie de'Medici, grandcmente affezionato aH'Ordinege- 
'•Qi^olimitano, cavaliero alEresi e protettore del medesimo 
"ella curia, il qiiale insieme col cardinal Cesarino e con 

'" a Julius IllPont. Max. ~- Poritts et Refugium Nationum. » Me- 
SÜa in oro prodotfa dai BONASM . p. 2i3, flg. xvi; e rispoodenle 

^ le lapidi di quel lempo e di quel Pontefice ID Civitavecchia, 
Pubblicate dal TORRACA , 50; e dall' ASSOVAZZI, 271. 

DioBORo SicuLO, Eist., lib. XIV: a jEdiflcavit multas domos 
'•"'«»t in ambitu novi portus centum sexaginta, rjuarum qureque 

""WS naves capiebat. « 

P- A. G., La Sloria del Medio Äiw, I, 6, iZ, 58, 60. 
'" ORTIZ cit., 400 : « Ostium Tyberis obstilit. Äditus enim ne- 

l^quam profandus, sed prope vadosus est, » 
f"RA^cEsco CANCELLIERI, Ipossessi deiromani Ponte fiel. la-i. 

"'^'"a.f802, p. 8'K 

17" 
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moUe ragioni diraostrava la necessitä di mandare imme- 
diataraenle gagliardo soccorso a Rodi, slrellamente asse- 
diata dai Turclii. Ambedue pregavano ehe tütta quell'ar- 
mata di navi e di galere, scliierate sulla foce de! Tevere, 
dopo aver cosi bene servilo la Sanlitä saa nel tragitlo, 
dovessero essere di präsente dirette aüa difesa di una 
piazza latito importanie per la sicurezza del cristianc- 
simo in Oriente '"^ 

[1520-22.] 

XV. — La gelosia di slato fra Spagnuoli e Fran- 
cesi.come tulti sanno, impedi la spedizione del soccor- 
so. Checche sia degli aitri, andremo uoi a Rodi per ve- 
dere da presso i grandi falti ehe vi si compiono. Ce ne 
da ragione riraporlaoza del subbiello, l'atlenenza della 
nostra colla marineria gerosoiiraitaua, la parlecipazione 
dei successivi travagli, il soccorso porlalovi nel venti, 
ed il ragionamento faUone or ora dai due Cardinali sii- 
bilo terminata la navigazione di Spagna. 

Non fa mestieri ricordare lo srruggimento dei Tur- 
chi nel desiderio di cacciare i Cavalieri dail' Oriente, 
e di pigliarsi 1'isola di Rodi, per venire avanti sicuri 
colle conquiste in Germania e ia Italia. Gran prova ne 
aveva fatlo Maometto II l'anno avanti di morire; e po- 

"* RAISäLDüS, Ann., 1522, 22 : « Julius Medkes cardimlis a 
plures alii Poiitificem ursere precibus, mo-x alque perveuit, ul ciassent 
cgregie instruclam Rhodum ad ferendas obsessis equilibas iappc'"" 
mitterei. » 

Bosio cit., III, 10: « H cardiml de' Medici et il Cesanno..- 
pregavano papa Adriaiio di voler mandare da Civitavecchia le fla«" 
et vasselliinsieinecolle genti ehe di Spagna cotidotto Vaoevatio-— ^ 
soccorrere Rodi.... Ma in Roma.... pel duca di Sessa, et per '<•" 
Carlo di Lannoi, s% muth di parere. » 

Giovio cit,, Vitadi Adriano, 417. 
BELCAIRUS cit., Üb. XVII, n.21. 
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scia a quell'esempio Bajazet suo figlio, Selim suo oi- 
pote, e finalmenLe io qaesti teinpi Solimano mostrava 
aperlo ranimo suo di volere illustrare il priucipio del 
regiio cul sospirato acqaisto. DaU'altra parte i Cavalieri 
aüestivansi aUedifese,'e in cima dei loro pensieri tetie- 
vauo !e fortificazioni della capitale e della loro residenza. 
Sorta la imova maniera di forlire, e faLLasi sempre piü 
ceria l'iQtenzione deiTurchidi mettersi ail'assedio, loccö 
in Sorte a UQ Grammaesiro della liiigua d'Italia l'intro- 
durre nella piazza l'arte nuova, iuventala dai graridi ar- 
lisLi itaiiaDi. II principe Fabrizio del Carretto, di grande 
casata ligure, uümo solerte e prowido, I'ondato nelFespe- 
rienza e nella ragione, die messe insieme non ingan- 
nano raai, prevedeva l'assedio fuEuro piü lerribile de- 
gli assedi precedenti; e come comiiiciö a governare, cosi 
Öiichö Yisse stette saldo nel proposito di fortilicare 1' iso- 
'^i e piü la ciuä e il porto, COQ iavori grandios! e con- 
'"Dui dal diciassette al ventuno'"*. 

Qualtro ingegneri sono nominati dai contemporanei 
per le opere e per ie difese di quest'ullimo assedio: Ba- 
^'•'0 della Scola vicenlino, maestro Gioeni siciliano, Gi- 
roiamo Barlolucci Dorentino, e Gabriele Tadini di Mar- 
'•nengo bergamasco. Comincio dal primo, il cui nome e 
••icordalo dal Fontano, cancelliere dell'Ordine gerosoii- 
öiilano, presenle in Rodi per tuilo quel tempo, e scrit- 
tore diligentissimo "'; ed e pur ripetulo piü largamente 
'^^l ßosio, storieo ulüciale dell'Ordine istesso, con queste 

* SEBASTIANO PAOLI, Codice diplomatico gerosolimüam, II, 
2. — Breve di papa Leooe nel gennajo del <5I7 per ie fortifica- 

^">ni <li Rodi. 
'" JACOBDS FoNTAScä, De hello Rhodio, edit. a Clausero, in-fol. 

silea, 1536, p. 451: a Propugnaculum a Basilio, architecto Cm- 
tin" ^"r^'' 5'""'»» magistratu Fabridi Carreclani modulalum.... » 

• " ft'o?un( qui iiiecam inparle laboris et periculi fuerutU. » (Cito 
^»i^Tfi la suddetLa eOizione.) 
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parole'": t Deliberato havendo il gran maestro Fabri- 
zio del Carrelto di ridurre la forlificatione della cittä 
di Rodi nel piü sicuro e miglior stato ehe ridurre si 
potesse, fece andare nel seguentc anno 15-20 in Rodi 
Basilio deila Scuola, ingegüero dell'imperatore Massi- 
miano, il quäle era il maggior uomo di quella profes- 
sione ehe allora vivesse. E col paier suo, e di molli 
altri valenf uomini ehe in Rodi si trovavano, e partico- 
larmente di maestro Giuenio ingegnero della Religione 
ci fecero moiti, utili e buoni ripari ». 

Dunque trovandomi era colla data certa nel 1520, 
cioe nel primo mezzo secolo dell'arte nuova, troppo im- 
portante mi sembra per la ragione delle mie storie il ri- 
spondere alla domanda ehe ogni studioso farä intorno 
alia vita ed alle opere di Basilio; postoche infino a que- 
sti Ultimi teinpi pochi sapevano degli elogi tribulaligli dal 
Fontano e dal Bosio, e niuno piü di loro: anzi il suo no- 
meeifalti erano ormai quasi dimenlicali anche in Vi- 
cenza sua patria"'. Senon ehe prima l'edizione delle lel- 
lere di Luigi da Porto pel Bressan, appresso le inediio 
artistiche pubblicate dal Campori, e finalaiente le remi- 
niscenze vicentine del Magriui hanno cominciato a di- 
radare le tenebre, e a darci qualche miglior contezza 
dell'egregio ingegnero, del quale ora raetto insieme le 
notizie ehe ho poLuEo da questa e da ogni altra parle rac- 
cogiiere. 

'" JACOMO BOSIO, Sto-io della sacfa religione et illustrissimd 
milizia di San Giovanni Gerosolimitano, ia-foL t. II, 621, A (cilo 
sempre la seconda edizione fattain Roma dali'Autoro raimo<602, 
lasciando la prima imperfetta del 1594.) 

'" CARLO PROMIS, Gli Iiigegneri militari ehe operaronn o scris- 
scro in Piemonte, in-8. Torino , 1871, p. 92: « Üa insigne maestro 
[svonosciulo jiur esso agil Italiamed ai conlerranei suot) Basilio della 
Scala, vicentino, «no degli ignorali e primi fondatori di questa seien- 
sa, e del qtale dirö qui brevemenle. » 
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ßasilio della Scuola, o Scola, cosl scrivevano i mi- 
gliori. cosi il Bosio, il da Porto, il Sanudo, il Pagüa- 
nno, il Barberano, il Caslellini, e ultimamente il Ma- 
gnni (non della Scala, come altri stampa oggidi a rischio 
diconfonderlocon Giantommaso Scala veneziano eposte- 
nore) oacque in Vicenza circa il im, dove la famiglia 
era Qoverala tra le nobili, secondo ehe attesta il Paglia- 
riQonelnovero delle medesime, dicendo"*: « Della Sco- 
lajamiglia veriüta di Verona. 11 primo fa maeslro Bona- 
^emura di Tommaso, il quäle generö ßasilio, padre di 
AgostiDo, dal quäle SOüO nati Leone, Alessaodro, e Bat- 
'sta della Scola; cosi delto perchö maeslro Bonaventura 
neva scuola K Dunque  il cognoiae, qualunque sia 

i'taio precedentemente secondo 1' origine veronese   di- 
venne certamente della Scola per la professione vicen- 
t'na; nome ehe tuUavia si manliene onoratamente nei 
ascendenti. tra i quali per debito di gralitüdine devo 
^co dare quel ffor di cavaliero ehe b il baron Giovanni 
^oia, le cui Visite e corrispondenze mi sono slale di 
j an giovaraento per queste ricerche. I prirai rudimenli 

"e scienze, massime filosofiche e matematiche, Basi- 
aeve aver ncevuto dalla domestica educazione del 

Lirp .^ "*"" "''"'^ '''^^'^ ^'"' °^"'^3 ^i"ä ehe per se- 
re ia milizia nelle guerre di quei lempi, Alla calata 

mLrV'' ^'"*' ^'^ ^''^^' '^'' ''' g'ä '^"^0 avanti 
SQo IM '     '' ^'•''^ ^'"''' '^'^ ^''^^ "11 IG volle al 

0 oldo sopra rartigüerie '": essendo notissimo e di 
comunenei primi tempi, ehe l'istesso ingegnere, 

4uaie disegnava le fortificazioni, attaccava e difendeva 

P-319-^*T^^* PAGLURIHO,   Cromche di  Ttcenza, in-i    1663 

'= • ha,iTl ^.""i""''''"'"" "'^"- ^^^^- «"* Marciana, t. I, p. 70, 
Pra le artWjUerh  .       ''''"""''"'•' '^^ "*'» ^'«'^ •' re di Franda so- 

6^^ 
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le piazze, e governava i pezzi, come si fa manifesto 
per gli esempl dei primi da Sangallo, del Martini, dei 
fratelli da Majano, del Cecca, di Leonardo, del Marli- 
neiigo, e di lanti alLri. Dopo due anui, cioö nel 149ü, 
e mese di inaggio, Basilio era al soldo dei Veneziani, 
sopranlendente alle artiglierie della republilica , colla 
commissione di gettare caiinoni grossi da balleria cenlo 
pezzi; e similmente di incavatcarli sopra carri fatli a 
disegno speciale per quesla bisogna^^.L' anno 1500 do- 
veva essersi rimesso al soldo di Francia, perche lo tro- 
"vianio prigioniero degli Aragonesi in Napoli, e liberato 
ad islanza dei signori Veneziani; pei quali al principio 
del 1501 faceva un modello üi fortezza, secondo le 
nuove forme: modello da meUere slupore nei rignar- 
danti, Soldat), ingegneri, e ambasciatori; e del quäle, si 
scrivevano le nolizie per le corli, come di cosa singola- 
rissima. Pogoamo quesle parole al duca di Ferrara "^: 
« Hozi son stato a vedere uno modello de rocha, fa 
fare questa Signoria (di Venezia) ad uno Basilio de la 
Scala da Vicenza, el quäle bavea tenuto la maeslä del 
Re di Napoli in prigione e a complacentia di questa Si- 
gnoria riia relassato. E venuto qui cum salvoconducto 
perö. Et he una bella opera, e monsira ehe el serebe que- 
sla rocha, o caslello ehe se sia, inexpugnabile: et a di- 
sputarla cum luv, allega bone ragione de ogni minima 

'" SANI'DO cit-, Mss.: • Add'i <3 maggio U96 fo prindpiato di 
fare alcune arliglierie da bombardare, come (anno Ic bombarde grosse, 
le qaali viene menate sui carretli al costume dei Fransest. Basilio 
della Scola vicenlino ehe era slato col re di Francia sopra le arti- 
glierie, incominciö a gellarne cenlo pezzi in Camreggio; et mandato 
dctto Basilio per Ic Icrre nostre a torre legnami per far fare li carri. • 

'" BARTOLOiniEO CAHTARI, oratorc di Ferrara in Venezia, !et- 
tera al duca Ercole l, data del 7 febbrajo 450), pubblicata dal mar- 
cheseCASiPOm, Lettere arlistkhe inedite, in-8- Modena ,1866, p. ^• 
{La stampa moderna dice Scala.) 



[1520-22.] GAP.  P. VETTORT. 203 

cosa. He faclo de legnamo: ö piccolo: li sono di gran 
ripari di molte ofTese e difese: torri in triangolo, quadre, 
tonde e di ogni sorta, e cum bombardiere con manlel- 
letti a merU in triangolo.... a V. E. maestro sopra li mae- 
stri.... non dispiacerebbe, per esserli quello bono se fa in 
Franza de tali cose, quello se fa in Ualia, elmaxime al pre- 
sente per la raaestä del re di Napoli a Castelnovo,quello 
se fa in Alemagna ed altrove.» Dunque merli e torri in 
triangolo, difese a cantoni, puntoni, e tulto il meglio ehe 
siusava in ogniparted'Italia, in Francia,e in Germania. 
Le Dolizie qui espresse rispondono pienamenle alio slile 
di Basilio, ed alle opere falte in Rodi: e piü al coslume del 
lempo, quando i grandi artisti det risorgimento, archi- 
telti e ingegneri esprimevano i loro concetti non solo 
colla malita, ma con bellispimi edifici di commesso e di 
scaippllo sul legno; dei quali non poclii sono ricordati 
dal Vasari, ed alcuni si conservano ancora, come og- 
gelti degni dello studio e dell' ammirazione dei posteri. 
Valga per tulti il gran modello della basilica Valicana 
(Tirelto dal Sangallo ed eseguilo da Antonio dell'Abbaco, 
ehe tultavia si conserva qui in Roma. 

Avanti ehe scoppiasse la tenipesta eontro la re- 
Pubblica per la furia della famosa lega di Gambrfe, al 
principio del 1508, Basilio era provvisionato con dueento 
•iücaii annui dai Veneziani; i quali lo chiamavano "*: 
tJomo probe, fedelissimo, eonosciulo per esperienza, 
scceito al capitan generale, e necessario alle loro arti- 

"' ARCHITIO DEi FRARI IN- VENEZIA. Deliberazioni dpi Senato. 
''"•R.ie, daU508aMö09;.i4f)H7/et)ra(Dl509 {in stile veneto iöOS) 
'^ Basilio de la Scola, probo e fedelissimo nostro. ehe s'altrova a 
servigi nostri, persona moUo necessaria al bisogno delle artigliene 
^osirt, cosi per experienlia avula di lui, come per relatione deW ii- 
'usfrusjftio capitono et nubematore iiostro (jiemrale , annui dttcati du- 
*"''o. • (Ricevuto rtal baronGio. Scola con sua leltera del 24 mar- 
^° ^874, presse di me.) 
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glierie. L'anno dopo egU era in giro per le fortezze e 
citlä di lerraferma a rivcdere le difese , le mum^zioni, 
le armi, come si cosluma in prociüto di gaerra   . 

Le istorie vicentine oltracciö ricordano un altro 
modello di Basilio per afforzare maggiormente la loro 
ciltä; modello approvalo in Venezia, ma non esegmto 
per rimpediraento delle guerre predette; e pur di si 
gi-an pregio,clie bastö ad ammansare un principe di 
Anhalt. Costui coU'esercito imperiale entrando in Vi- 
cenza nel 1510, si fece promettere da quei cittadini, se 
volevano andare esenti dal sacco e dal fiioco, Ire cose: 
pagare cinquanta mila ducali, abbassare tutli gli slemmi 
dei Veneziani, e costruire a spese loro il caslello gw 
modellalo da Basilio della Scola'^^ Ma le vicende della 

"' LoiGi DA PORTO, LeUere storiche, scritte dall'anno 1509 al 
4528, ora per la prima volta raccolle interamente e ridolte a coi- 
rettalezioQe.eannolaleda BARTOLOMMEO BRESSAS. Firenze, Le Mon- 
nier, 4S57. - Lettere del 2 e 7 marzü 1509, p. 1: <^ Giä si e fall^' 
la lega palese.... I Veneziani hanno mandato Basilio della Scola. 
uostro vicenmo. a rivedere tutte le arliglierie ehe sono neue loro ctttd 
e {orlezzc di ierra ferma, come uowo ehe essi tengono provviswmi<^ 
sopra le muiüzioni e teiTC lüro. » 

'" CASTELLISI. Starte Vicentine/laA, tip. Parise,1822, t.Xin. 
lib. xvi: • Che la citlä sia in debito di fare edificare vn castello [o''- 
tissimo. sccondo il disegno di Basilio della Scola vicentino. .—[L* 
stampa dice ScaUi-. ma nell' originale, mi awisano, e scritlo ScoUi-) 

IL PiDREBARBARAS0,^H'iaiidtKicen3a,Mss. inquellacilla 

(Narra t'iälesso falLo del principe di Anball, riporla le medesiw 
condizioüi, e scrive Basilio della Scola.) 

AB. ANTONIO MAHRISI, Reminiscenze vicentine, in-8. Viceoza. 
tipograüa di Gius. Slaider, i8ü9, p. 47: • La cadttta di Rodi "'• 
porge il ikstro di rischiarare una reminiscensa vicentina nellapsi- 
sona di un archiletto.... che e ancora quasi sconosciuto in patrux—- 
£ questi Basilio della Scola.... • — [Esso pure Scola.) 

IDBM, Discorso deWarchitetlura in Viconza, io-S. Padova. 
tip. del Seminario, 1845. p. 36:« Basilio delUi ScoUt che Vimp.Mas 
stiniliauo presceglieva ad innahare in Vicenm um cittadella. » 
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guerra tolsero al principe tedesco la soddisfazione di 
beccarsi JI castello, come l'avevaDO tolta ai Veneziani, e 
a noi troncano il discorso, venutaci meno da ogni lato 
r esecazioiie. Ma non per queslo aiiüö giü la riputa- 
zione di Basilio: anzi, dopo la pace, piü ehe mai fa- 
moso e pregiato, ebbe inviti alla corLc dell' imperatore 
Massimiliano, stipendi da Carlo V, e finalmenie lichiesle 
del parere e dell' opera sua m Rodi, dove erano maestri, 
principi e cavalieri d'ogni nazione. Dunque uomo cccel- 
leule uell'arte sua; fonditore, bombardiero, ingegnere, 
architetto, a levaale ed a ponente, coi Veneziani, coi 
Francesi, coi Tedeschi e coi Rodiaoi. IQ somma il prota- 
gonista deila scuola mista. 

Äicuni, scriveüdo dei grandi arlisti, sembrano solo 
ititenti a narrare i viaggi, i costumi, i guadagni, le ga- 
re, e simili cose comuni a talti gli uomini; e lasciano 
indietro, o vero non dicono a baslanza dello stile di cia- 
scuno, del genio, delle opere, e delle strade baitute per 
giugnere a nuove invenzioni. Canipo troppo largo, nel 
quäle non posso eolrare adesso; raa per mantenere a 
Basilio il suo posto, devo ricordare le tre Scuole, altrove 
3ccennale, ehe io cbiamo Sangallesca, Urbinate e Mi- 
sla'". La prima a parer mio comincia COD Giuliano da 
Saagallo pel baluardo a cantoni del 1483, luttora esi- 
slente nella röcca d'Ostia; e pel compiulo sistema delle 
casematle nel grosso del reciuto primario della röcca 
niedesima; continua coi pentagono dt Antonio in Civita- 
casiellana, e coi quadro bastionato a Nettuno; e termina 
coii Antonio Picconi, inventore dell'ordine rinforzalo, 
e grandioso arapliatore delle casemalle e delle contram- 
lüine nel famoso baluardo di Roma. La scuola Urbinate 
comincia con Francesco di Giorgio Martini, a! soldo del 
duca Federigo; comparisce coi puntoui dell'Amoroso 

'*' P. A. G., Storia delli marimticl Medio evo, II, W5. 
GuvuBLioTTi. Cuerra ie'PiratU — 1. *8 
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in Ancona e di Giro in Puglia, si svolge col fiancheg- 
giamento nelle tavole del caposcuola, risalta colla mina 
di Napoii nei l-i95, e termina col Geiiga e col Caslriot- 
lo, ordinatori deile opere esteriori in tante loro fortez- 
ze. La terza scuola, cioe la mista, doveva avere alla te- 
sta iino ehe sentisse di lulti; i cui disegni rilevassero 
punloni e fianchi, torri triangoiari e merloni in punta, 
dife.'se a cantoni, quadrale, tonde, e d'ogni sorta. Tale 
comparisce Basilio della Scola: tale per le testimonianze 
cerle degli scrittori contemporanet, e tale per 1'opere 
fatte e tuttora esistenli in Rodi '**. A fianco di Basilio, e 
per le stcsse ragioni, io nietlo Leonardo da Vinci; e se- 
gno Tultimo periodo classico della scuola raista col nome 
di Michelangelo, il quäle nel 1529 portava i terrapieni 
fino alle difese supreme dei parapetli; cosa non mai 
falta da niuno nö in Italia nc ftiori, prima di lui'". 

Torniamo ora a Rodi, e vediamo sul poslo !o stato 
delle fortificazioni per quest' Ultimo assedio, ed i lavori 
di Basilio. Avremo la scorla del Fontano, cancelliere del- 
r Ordine, e presente a tiitti i successi degli Ultimi tempi; 
e ci daranno ajulo le plante della cittä, e le memorie ehe 
De ho appuniaie io stesso ne'miei viaggi'". Sappia intanto 

'" Doci'M. cit., alla nota 1<7. e segg-, e 127 e segg. 
"' BESEDETTO VxBcni, Sfon'a FiorcHfina, edizione dell'Arbib, 

in-8. Firenze, 1813, U, 213: « E adunque da sapere ehe Michelan- 
gelo, avendo preso cura delle foriificasioni di Firenze, e principal- 
mente del monte di San Minialo.... fecc bastioni.... La rorteccia difuori 
eradi mattoni crudi fatli di teirapesta mescolati col capecchio trilo, 
il di dentro era di lena. e stipa molto bene stretta e pigiata in- 
sieme. • 

V.43ARI, eiiz. cit., Michelangelo, Xll, 206, 365, e segs. 
GicLio SAVOGNANO. MSS. di förtificazione in Firenze aila Pa- 

lalina, in appendice ai Mss, del Galilei. 
'" C\BTE MARINE deli ammtragliato britannico: < Town and 

ports of Rhodes, sarveyed hy com. Thomas Grave, R. N. and M. S., 
Beacon,yea)siUi,iSli. nDiiegrandi carte.e la pianla della cittä 



[1520-22.] CAP.  P.  VETTOUI. 207 

il letlore, ehe ora qui e dovunque io mantengo ai luoghi 
la perenne nomenclatura ilaliaua, comc ci viene dal Fon- 
lano, dal Bosio, dai viaggialori, dai marinari, dai porto- 
laai e dagli allanli del uosU'o paese; seiiza smagarmi 
appresso ai nomi arbilrari o corroUi per nosLi-a confa- 
sioDe dagli slrani singhiozzi e squarcioni degli Inglesi, 
dei FraDcesi, e dei Turclii. Ammiro e lodo la perfezione 
delle moderne carte idrografiche, massime dell'ammi- 
ragliato britannico; e ciö per la esattezza dei rombi e 
degli scandagli, e per 1'indizio delle mutazioni nalu- 
rali e artificiali sui lidi oel tempo moderno: ma per la 
storia del passato, quando il commercio di Oriente e le 
coioöie asialiche ed africane, e tutta la navigazione del 

capitale colle sue fortiflcazioni. Si vende in Londra äall' agente del- 
r ammiragliato J. D. Potler. — Presso d i me. 

CoROSELLi, Cosmografo di Venezia. L'Isola di Rodi, con 
piante e ligure, iii-8. Venezia , <688. — Bibl. Corsioi. 

IDEM, Pianle di cittä e fortesze, due voluoii in fol.Pianta di 
Rodi, I, 41, — Presso di me. 

J, BADDOIN , et NABERAT , Histoire des Chevaliers de Rhodos, 
in-fol. Parigi, 1659. — Pianla di Rodi, lU, 53. — Casanatense. 

0. DAI'PER, Les iies de VArchipel, in-fol. Amsterdam, tigur. 
1703. — Citlä eporto di Rodi, cinque tavola, p. 8Ö. — Item. 

SEBASTIASO PAOLI, Codice diploinatico dei Gerosolimitani, in- 
foL Lucca, 1737. — Pianta di Rodi, II, 491. — Uem. 

JoASSES MEURSIUS, Opera omnia exrecentione J. Lami, in- 
fijl. Firenze, 174-4. — Pianta di Rodi, III, 683. — Uem. 

JOSEPH VON HAMMER. Tupocjraphlsche Ansich ten gesammetl 
"!'/• einer reisein die Levante, in-8. Vienna, 18i1. —Pianla diRodi, 
p. 73. — Pel favore dol baron G. Testa di Costaotinopoli. 

BERSABD ROTTIEHS, Monuments de Rhodes; dedi4 au Roi des 
i'"yi-has, in-8. Brusselles, 4828, p. 111, e Io tavole deli'Atiante ehe 
lio innanzi per favore del chiariss. comm. Cialdi. —L'Autore, co- 
lonnello del genio, haneglettato la pianta. 

VICTOR GcERiN, Voyage dans l'isle de Rhodes, in-8. Parigi, 
Duraod, 1856. 

EüGESE FLA>"DIN, Histoire des chev. de Rhodes et dcscription 
^« ies monumerUs, Tours, cliez Marne, 1 Sti7, 
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Medilerraneo era in mano ai marinari itaüani, io noii 
cerco sulle carte i nomi slranieri, perchö yli ho tutti do- 
mestici. Posso dire Goslantinopoli in vece di Stamboul; 
Alessandria, non Scanderia; Dicdiiere, non Bequier ne 
Aboiickir; Caicedonia, non Maknkui; MetelÜno, non 
MiiUllhh. Similmente, inlorno a Rodi, dirö torre del 
Trabucco, non Ärab-tower; lorre dei Molini, non Kandia- 
point; torre di san Niccolö, non Tower of S'. Elmo; 
capo Parambolino, non Koitmboitrnou: e perchö scrivo 
italiano ho detto e dirö sempre Orlacco, non Vourlack; 
Afrodisio, non Mahadie, e slmili. Valgami l'autorilä 
non sospetta dello dotlo ammiraglio inglese Guglieimo 
Enrico Smith, il quäle nella sua opera imporlantissma, 
intitolala Memorie Ösiche, storiche e nautiche del Mediter- 
raneo, ha scrilto a hello studio un capitolo per ispiegare 
agU allri le mutazioni sue intorno alla nomenclatura dei 
luoghi ed alla loro ortografia; pur confessaudo ehe moUe 
voci,quantunque false e stranamente raescolale di vec- 
chio e di nuovo, col franco e col turco; nondimeno 
sono State incise, e si leggono stampate nelle carle 
marine di Inghilterra e di Francia. Tutto dire ! un am- 
miraglio brilannico mi assotve dal riinprovero di ri- 
spettabile amico genovese sul conto dei lermini topogra- 
llci intorno alla descrizione di Smirne, nella mia storia 
marinaresca del Medio fevo; dove ho voluto secondo il 
mio costunie usare i lermini dei nostri piloti; dislin- 
guervi il capo Fogliero dalla citlä delle Foglie vecchie e 
nuove;porgli dirimpelto il Calaberno in vece del Kara- 
Bouroun; e pol l'Orlacco e la Ciltadella, in vece del Vour' 
lack e del Sanjack-Burnk. L'ammiraglio, dico, mi giu- 
slifica con quesle precise parole'*':« Molti errori di nomi 

'" WILLIAM HEKRT SHITH , roar-admiral, fi. N., The Medilerra- 
fican, a memoiyphysical, hisiorical,aitdnautical, in-8. Londra, ISSl, 
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locali sono slali inlrodotti, ed hanno preso posto nelle 
istesse carte idrograficiie del nostro ammiragliato: ne 
cilerö uno solo rispelto a Sinirne. Presso alla cittä so- 
pra una lingua di terra sporgente in mare sventolava la 
bandiera oltomana {Sa7ijacl() inalberala sul maslio della 
Ciltadella. Questo capo, chiamato dai Turchi Sanjak- 
Burnü, divenne pei Francesi capo St. Jacques, e pei 
nostri sapieotoni divenne capo St. James; nome ehe si 
teggeva anclie recentemenle nelle earle del nostro am- 
miragliato .. Egli conlinua cercando come togliere si 
fatti sproposili. Intanto io vo innanzi; e senza aspeUare 
ehe gii levino a coraodo loro quei signori, me li spazzo 
da rae; e n'lio abbastanza coi nostri storici, marinari, 
e portolani'; pognamo pur coll' Ällante del Luxoro, illu- 
strato dal Desimoni e dal Belgrano. Io sto con loro, e 
seguo gli stessi principi, anche nella descrizione della 
Piazza di Rodi. 

Dalla parte del mare le difese principali della cillä 
e del porto in procinto di assedio avevano a essere le 
cateoe distese, e ie navi affondale sulla bocca, per impe- 
dirne l'ingresso ai nemici "'; e insieme le batlerie io- 

P- 406: n On the orthography and no»ienclature adopled.... These na- 
^nes are a Strange mixture, and corrupüon af Hellenic, Homaic, La- 
'i'i, Frank, ad Turddsh,... many of the misnomer retains tbeir places 
i»our Charts and maps....y> i\^: « There are many of these lloun- 
<!eri, but one may he cüed. AI Smirna nn a posl the Ihurkish Sanjak 
«'• banner was boistcd on a projecting hend-land. This cape there- 
/ore, named Sanjak—Burnü, became in french Pointe of. S.' lac- 
9w«, (0 whkh oursavants duly translated Point of S.* James: the 
»ame under which it oppeared tiU vcry lalehj, in our admiralty cha- 

'" FoHTANüs JACOBUS, De Bell0 Rodio, editusa Clausero, in-fol. 
parv. Basilea, 1556, p. 457: « Naves saburra saxoqne gravatas pau- 
iidum a muro altiore mari depressil.... Porltn seplus valida ferrea^ 
'l'ie calhena transversum anle fauces projecta, Irabibus etiam que 
^upra undas natabant, valtidsque anchornriis funibus. » 

18* 
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torno agli scali per rifruslargli. Di piü a guardia della 
luarina Ire grandi torrioni, ehe meglio direbbonsi ca- 
sleili, nei tre punii principaii del porto; cioe la torre 
rotoüda dei Moliiii sulla punta del braccio deslro, la 
torre quadrala e bizzarra del Trabucco sul gomito sini- 
stro; ed alla punta eslrema dell' istesso braccio sinislro 
(tra il porto grande e il Mandracchio) il lorrione mae- 
stro di san Niccolö; alto, grosso, valido, a piii or- 
diüi sporgenü e rienlranli, e soinmaraente riguardevole 
per le scogliere die lo circondano, pei macigni ehe lo 
compongono, per gli stemmi cavaliereschi ehe lo ador- 
nano, e per le batlerie alte e basse ehe si affacciano 
anche adesso in punto ad ogni prova. Imperciocchö ol- 
tre al principale torrione rotondo di mezzo, ehe gli da 
nome e comparsa, tu vedi abbasso ampia cinta di ca- 
stello quadrato, siraile al risalto del castello dell'llovo 
sulla riviera di Napoli; ma di aspetto piü liero, di co- 
lore piü scuro, di macigni piü grossi, e di piü nume- 
rose Ironiere. Durante 1'Ultimo assedio il torrione di 
san iSiccolö reslö quasi intatto, e tulta la fronte del 
mare poco o punlo presa di mira dal nemico, secondo 
la previsione di Basilio: il quale perö daila parte del 
porto non riconobbe necessilä di opere nuove, nfe vi la- 
sciö nulla di suo. 

Volgiamo adunque verso terraper la cinta giä for- 
titicata all'anlica, come si e visto nell'assedio dell'oi- 
tanta, e troveremo alta e grossa muraglia di pietra vivji, 
e piü ordini di balterie, e atlorno profondo ed ampio 
fossato. Di piü troveremo di mezzo, aggiuntivi da Ba- 
silio, seile baluardi; cinque grandi e due piccoii. I primi 
denominati dalle lingue di Alvergna, di Spagna, di lo- 
ghiilerra, di Provenza e d'ltalia; gh altri due distinti 
col nome del sito e del fondalore; cioö 1'uno chiamato 
Cosquino, perchö rivolto a tale villaggio; e 1' altro Car- 
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reltano, perchfe levato su alle spese del grammaestro Fa- 
brizio del Carretto'". 

La voce Baluarüo coraparisce tra noi dopo l'inven- 
zione dell'arliglieria da fuoco, e prima dello svoigi- 
mento della moderna architettura mililare: voce piü 
volte ripetuta nel qualtrocento, in significato di riparo 
interne, muuito di batterie, e principalmente ordinato 
dietro alle brecce delle antictie muraglie contro l'assal- 
to'". L' origine della parola k del latino classico e me- 
dievale, come giä disse il Galilei'": esi conferma perle 
varianii Balläuro, Balluäro, Baloardo, Belvardo, Bello- 
guardo e Belliguardo; voci tutte insieme derivate dalla 
stessa böUica radice, perö esprimenli Guardia di guerra, 
cioe guardia e difesa della guerra; perchö nei combatli- 
meüti il baluardo ö la principale piazza d'arme delle for- 

*" FoNTANDS cit., 44S: « Magnam urbis partem Basiltus novo va- 
lidüque mttrorum amUtu cinxit. » 

Et 458: « Füssa, vallo, muro, m(Bnibus, turribus, propu- 
anacutis. » 

Et 468i « Muro et promuro validissimo septum.... tresdecim 
turribus.... quinque maximis propvgnaculis. » 

Et 475: n Propugnaculi Cosquinensis, et Carreclani. » 
ßosio, U, 293, E: « Baluardo d'Älvergna.... baslione d'In- 

ghiUerra.... iastiondi Provensa.... baluardo d' llalia alla porta del 
violo.... baluardo di Casiiglia.... piccolo baluardo di Cosquino..., pic- 
'•oio detto san Pietro, ehe guarda la lorre del Trabucco verso U molo 
di san Niccolö, » (cioä il Carreltano.) 

VEBTOT cit., III, 290; « Rhodes ^loit entourde d'une double, 
dautres disenl d'une triple enceinte de tnuraiiles, fortifiees par treize 
tours antiques dont il y en avoil cinq renferme'es da7is une espöce de 
''avelin ou de bastion, que les historiens du temps appellejit des bou- 
levarts. o 

'" P. A. G., Medio evo, I, 404; li, 4fö, 421. 428. 
"* GALILEO GALILEI, Trattalo della forlifivasione, cap. V, tra 

leoperepubblicatedair ALBii;RiiiiFirenze ,1804, iii-8, t. XI,p. U6: 
" Si domanda Bellovardo, quati ehe Belliguardo: cioe guardia e di- 
/esa della guerra. » 
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tezze. AI modo stesso, e dalla islessa raiiice, deriva i'aD- 
lico Ballatojo, ehe era la piazza supreraa deile lorri, o 
vero dei caslelli navali, non raica per le danze, ma acconcia 
ai corabaltimenti, e per ciö lalinameiile cliiamata Bellato- 
mni'^''.Dunque non abbiamo a cercare tvoppo lontano 
nh a correre oltre i monti, nö a spremere da ignotefa- 
veile le voci dell'architettura militare: le abbiamo da 
presso e domesliche in casa noslra, dove son nate. E 
qualanque possa essere l'apparente simigüanza dell'ita- 
lico Baluardo col nordico B?dhverck, io ho sempre pen- 
sato ehe non si abbiano a dire congiuDli di parentela nh 
ascendenle nfe coilalerale; ma cbe ciascuno di essi faccia 
casa e famiglia da so nel suo paese. 

Quando la nuova maniera di forlificare bandi gli 
angoli morti e pose 11 teorema della difesa radenle, per- 
cbö ogni punto del perimetro avesse a essere vislo e fian- 
cheggialo da un altro, allora la torre anlicasi abbassö, 
prese figura pentagonale, volse il sagliente aila campa- 
gna, spianö di qua e di lä in lungo due facce, e sr muni 
di fianchi, con leggi matematiche e proporzionali neila 
misura dei lati e degli angoli; leggi fondale sulle ragiorti 
dei poligoni iscrilti e circoscritti al cerchio. In somma 
la piazza pentagona divenne membro principale della 
forlezza: e fn detta Baluardo, quando era murata di 
caicina, di maltoni e di pietre; fu detta Bastione, 
quando era imbastila di paii, di fascine e di terra; e 
finalmenle, falto il connubio dei due metodi, e messi 
insieme i muraglioni e i lerrapieni, fu detto tanto ba- 
luardo ehe bastione per l'istessa cosa, anche nel lin- 

'" HiNiG. Conlract. Regts Franc. camVenetis,anno <268.-nÄii- 
ves habeant.... bellatoriwn de retro puppis. >> 

ARiOäTO, Furioso, XIX, 44: 
n Castello e ballador spezza e fracassa 

L' onda nemica, e il vento ognor piU /ki'o. « 
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guaggiodei gramli maestri; usandosi tuttavia piü spesso 
qnesL'uiiimo vocabolo ehe non il primo; percliö col ba- 
siione abbiamo il verbo Bastionare, e i verbau e i deri- 
vali; di ehe 1'aUro manca. 

Ciö posto, vien chiaro il lavoro e il merilo di Ba- 
silJD in Roüi. Esso non era chiamato a demolire, nö a 
giUarnuovo di pianta il fondamenlo di una cinta com- 
piuta di fortificazione regolare: anzi fondatore della 
scuola mista, anche per sistema proprio, doveva raegüo 
Ji ogni altro sapersi acconciare alla varielä richiesta 
Jal sito, dagii uomini, dai precedenii e daU'economia. 
Esso pertanto lasciava in piö, coni'erano, tulte le lorri 
ehe vi irovava, e le convertiva in cavalieri di nuovi ba- 
luordi alla maniera sua; cioö irregolari, misti, senza 
proporzione determinata, e con poco riguardo alla conli- 
nuilä della radente, legando con lunghi allineamenli di 
l-'ai'bacani e di contragguardie 11 vecchio col nuovo peri- 
sietro, il quäle perciö in piü luoghi piglia l'aspelto di cinta 
•^oppia. Ma a uii baüer d'occhio 1'osservatore diligenle 
•i'slingue il nuovo dal vecchio: percbö dove l'anliche 
ßiuraglie cadono a piombo, senza fascia e senza orna- 
"^enti, appuntate soltanto di meiii aU'anlica, a coda di 
fOfidine semplice o doppia; per lo contrario le muraglle 
"' Basilio scendono tulte a scarpa, tulte col risalto di 
grosso cordone in pietra al piano delle balterie, e lutle 
'^öl parapetlo difeso da merloni massicci di pianta qua- 
'''•'lunga e di sezione triangolare: proprio come si legge 
'ä'^l modello suo nellalettera al duca di Ferrara, ove si 
P^rla dei mantelletti e dei raerli in triangolo '^'. I quali 
'^Grloni reltangoii, acconciati a seslo di squadra coi due 
J^^teii sui piani della muraglia e dei parapetlo, volgono 

'potcnusa all'aria, lasciando aperta tra merlone e mer- 
'^^e la strombatura pel pezzo. Vedete nel venti le difese 

'" Docij^. cit., alla nota 117. 
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supreinc di Basitio aiicoradi pieira e di muro. Terrapie- 
Dille le cortine, i fiaactii, le faccie vecchie e nuove; ma 
iiifirio al piauo delle ballerie, non fino ai parapeui. De- 
gno di speciate meiiziüne fuor della poi'ta ehe volye alla 
sinislra del moio di saa Kiccolö devo ricordare quel 
puntoüe solilario e senza fiancln, coUegato colle veccliii; 
mura presso a due torri, e rivollo,col sagliente al 
Mandracchio, ehe evidentemenle appartiensi a Basilio, 
avendo tuüi i caralteri distintivi delle opere sue; e ri- 
chiama al peusiero i lavori simili deirAmoroso. II Bosio 
pi'oprio a questo propugnaeolo da il aome di < ßaluardo 
piecolo, detto san Pieti'o, ehe guarda la torre del Tra- 
bucco sopra il moIo di saa Niccolo; » ed il Fontano lo 
chiama i Baluardo Carrettano » "*. 

Di piü Basilio cavö maggiormente i fossi, e murö 
la conlroscarpa, chiamata da alcuni terza cinta *^^ Niuna 
opera esleriore, cosa di gran diffaUa nell' assedio: ehe 
sarebbero stati uiilissimi, a tener piülontaDodallapiazza 
il nemico , alcuni lidolti sulle allure eircoslaoli. Poscia 
visitö il castello Sampiero in Äsia, il forte di Laogö, e 
ledifese degli altri luogiii ed isole soggette all'Ordine 
gerosolimitaüo. Sielte in Rodi siüo all'anuo seguenle, 
seinpre in eompagnia del Gioeni: e con lui lavorö Ji 
rilievo tulto il modello delle fortificazioni, da esserepei" 
saggio mandalo al Papa'^*. Finalmeole morto il Gram- 
maeslro  suo protellore, e pressalo dai richiaini del- 

'"Bosiocit., II, 294, lin. ^G. 
FosTAsus eil., 473, iin. 32- 
P. A. G. Medio evo, II, iil. 

*" VKRTOT, cit. alla nota ^27. 
'" Boäio eil., 6ä4, B: « Fu mandalo alPapa im bellissimo e di- 

ligentissimo modello in ntievo di tuUa la cillä di Rodi, ehe il ff''"" 
maestro fra Fabrizio del Carretto haveoa fatto fare da maestro ZiJ*- 
nio.per moslrare al Papa il termine, nel quäle ki forlißcasiotie rf' 
detta ciliä ridolta haveva, •• 
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imperalore Carlo Y, prese licenza da quei signori, 
'd ebbela con moUi ringraziamenti e regali, piü quat- 
rocento ducali pel viaggio, senza ehe niiino piü dica 
'erbo di lui, nö per la vita nö per la morte. Ma le lanto 
oiiorevoH lestimonianze, ed i lavori lasciali in Rodi ba- 
sleranno a salvare il suo nome dall'oblio: impercioc- 
cl)6, all' infuori del raffazzonare i castelli del porto e del 
risarcire le brecce di lerra, i Turchi non tianno aggiunto 
nfe mutato nulla in quella piazza, restandovi ogoi cosa 
come era quando vi sonoenLrati; corapresa l'artiglie- 
ria bellissima di bronzo, ehe ancora si alTaccia dalle 
anhche troniere. Ho vedulo io stesso le scntinelle Ot- 
tomane presso ai pezzi guardare, senza comprendere, 
sugli orecchioni e sulle maniglie gli stemrai dei cava- 
lieri, le croci a oUo pnnle, e le ligure di gran rilievo 
a imagiüe dei nostri Santi. üna sola novitä puoi aspel- 
t^fli colä, dalla quäle devi esser destro a scliprmini, se 
"on vuoi passar la nolte airaddiaccio: ciö b dire la chiu- 
sura iramancabile di lulte le porte, subilo die tramonta 
'Isole, infino alia levata del giorno segiienle. Tanto per 
'unga tradizione dura tuUavia l'antica paura nel petto 
''ßi moderni guardiani! 

[26giugno1522.] 

XVI. — Dunque tutti alle porte di Rodi per I'ul- 
'•Qia prova'". La morte  del gramraaestro Fabrizio 

'" FoxTANüS cit-, 480, lin. 31, nomina tre scritfori di quest' as- 
^'0. ehe alla Casanalense e in Roma non st trovano, cioö: a Fr. 
'f'^cedonius eques et anliquarius, fr. Geo^-gius Fancellus eques lug- 
^"neBiis, et Jiobertus Perusinus. « II primo deve essere ilcav. Ales- 
^"dro Macedonio dpHa lin;;u3 d'Halia noniinato piii volte dal 
*^^io. Del terzo conosco un' Orazione io Roma aila presenza del 
^Pa, sopra i fatti di Rodi diirante l'assedio. 
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del Carretto, la novitä dell'elelto Filippo Villiers de 
risle Adam, l'ardimeDto del pirata Curlögoli coiitro di 
lui"", la lentezza dei Cavalieri nel finire i lavori delle 
nuove fortificazioni*", la morte di papa Leone, la lon- 
lananza del successore, e le consuete discordie tra gli 
altri principi della cristianiLä, conducono Timperalore 
Sulimano a determinare la immediala spedizione por 
r estale deli'anno presente. Comandante supremo Mu- 
stafa suo cognalo col litolo di serasclnere; AchraeL pa^ 
sciä, generale degli ingegneri; Piri pasciä, dai nosiii 
cronisLi chiamato Pirro, capo del consiglio» o conie oggi 
direbbesi di stato maggiore: e insieme col naviüo im- 
periale lo scJame dei pirali di levante e di ponenle, coii- 
doUi da Kara-Mahmud, e dal celebre Curlögoli, ambediio 
aramiragti e piloli geiieraU dell'armata ollomana "\ Di- 
cono trecenlo vele in iiiare, e cenlo miia uomioi J-i 
meliere in lerra '^^ 

ise POSTASUS eil., 446, 46 -. H Curtogolus arcbipirata m slalio'' 
ad MalecB promontorium expectabat adventum Magni Mii{iis^'''-- 
Curtogolus elusus, fremens [rcndensque.... in fretum fl/iorfi""' 
erupit. » — Bosio, e VERTOT, pel faUo medesimo. 

'" DAPPFR cit., 407. fin: « Aoerlissoit alors Solyman q»<^ ''' 
Bhodiens avoient demoli tm fjran carüer de murfiiUes pow le reM'"' 
avecplus der^gularit^ suivaiil les regles modentes de VarchitecW 
müitaire. » 

ISS FosTASus cit., 46* , 28: « His piraticis navigiis jungenda ('• 
classis.... Archipirata Carru. » 457, i' : a Ciim caeferis piralis CU'' 
togolus. » 466, 23: « Ad Ireccntum et amplius naves. » 

BOSIO, 653, E : n Curtogoli pilolo e condultore deWarmatii-' 
"' BOSIO cit., 6ög, E : <• Ascese la detla armala a quaUrocm^" 

vele intorno.... AI campo uomini dugentomila.... » 
DE HAIIMER GiüSKPPE, Storta deW imperio osmano, yolgsr^^' 

zata da! tedesco, e approvata dall'autore, in-12, Yenezia •\Sif>'- 
segg. IX, 33; a Flolla di trecetito vele, diecimila soMali e guastatoi'' 
e centomila per terra. » 

Le noble ctievalier frere JACQIES tiastard De Bomeos, ^ 
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La raattina del ventisei di giugno a levata di sole 
lutla r armata nemica comparve a!la visla dell' isola ""; 
e sfilaDdo da ostro a borea non molto lungi dal porto, 
andossene sopra tre miglia alla cala di Parambolino, ri- 
parata dal capo di Bove contro i venli regnanti di Po- 
nenlemaeslro '*'. La grande insenata quasi non bastava 
aiia mollimdine dei legni, ehe a gara 1' uno dell' altro 
volevano accoslarsi a lerra per mettersi ciascuno, mas- 
sime i pirati e i raercadanti, piü agiato e sicuro. Veduta 
la gran ressa di tanti bastimöiui, Girolamo Bartolucci 
fiorentino, eccellente neu'arte mililare, e, secondo pa- 
tria, di scuola Sangallesca, da essere ragionevolmente 
annoverato tra i valenluomini ed ingegneri della piazza, 
quantunque non comparisca atlrimenli ehe per strate- 
gico, pensö di poterü luU'insieme conquidere. II Fonlano 

(jronde et merveillease et tri^s-rruelle oppugtiation de la noble cite 
deHhoiles, imprimö Tan. iStG : esso conta cosi: 

Galere sottili  ^03 
Galere gros=e  33 
Maone  i5 
Trafurelle  20 
Schirazzi  72 

250 
Piii altri navigü venuti dalla Soria, e conclude: « durant !e 

^%e fwent la plus pari du lemps au nombye de quatre cens volles 
0« environ. o 

TiEPOLO, Relasiotic di Coslantinopoli tra i Mss. del SANUTO, 

'• XXXIII: n Parl't da Coslanlinopoli li 18 giugtio 99 gal'ie sutil, 70 
!}rr,sse, 40 palandarie, 50 faste, hrigaiU'mi et altri navigli fln in nu- 
^ero dl 300 vele. » 

''° FosTAsrs cit., 466: « SexCo calendas Julias, mane diei, nun- 
'^iciume specula.... clcmem venire. n 

Bosio cit-, 651, C : n Nella mattina delli vcnlisei del detto mese 
"t giugno V armata alla volta di Rodi fu scoperla dalla sentinella. » 

'" GRATES cit.; « Koum Bouniou, but generally calledby the Pi- 
'^'s MoUno Point.  » {Bosio,  II, 652, D. — FONTASO, 466, «. — 
^ titfi i iiostri, dicono cala di Parambolino, e capo di Bove.] 

GD6LIBLÄ0TI1. Cuerra de' Pirati. — 1. j ^ 
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con svegliate parole cspriine le ragioni de! graridio- 
disegiio die poteva iiifln dal priiüo giortio darci vinii 
la guerra, e ci mena a ripensare il discorso dell'egrr 
gio uomo al rimnmaestro e al suo consrglio in que>' 
0 simil forma"*: Voi, signori, vedete la coiifusione d' 
legni turchesclii, slivati insieioe da iion si poler mu' 
vere; voi avele barche eccelleriti e Tuochi arlificiati 
avete piloti pratici e inarinaii anljli da cacciar:;! sopra^ 
vento, da meliere il fuoco in mezzo»e da rilirarsi p^r 
poppa co'paliscliermi, e anche a nuolo, cogli aiBici :< 
soccor^o e i neraici in scompiglio. A voi la scella del len. 
po, del veoto. dclla nolte, di tulLe le comodilä. Se bm 
ceraiino, la viitoria 6 oostra: se no^ guadagneremo .1 
triinenti pur molto; perchö il neinico dovra sparpaglii' 
e distenderei'armala in lungo cordone e sotlile; perdc: 
la coesione, il muluo üoslegiio, e la prestezza deH'oi' 
rare; senza togljere a Doi di polerlo, quando cbe si-- 
mandare in fiainrae volia per volta. Le proposle -' 
reullno non Tecero presa. Uno tra gli asianti si 0, 
altri slellero in ponle, e il Bartolucci pronofttici 
della dife>a. Tristo chi non coglie nelle gr.indi operazu'; 
ma^sime dclla guerra, i primi vantaggi! 

Ciö non perlanlo in quel giorno tultl i caralieri, t 
soldali, II popolo, lalini e greci, erano in arme: cinque 
mila uomini soUo le bandiere. e seicenlo cavalleri alle 
posie, secondo l'ordine delle lingue '^. Commciando 
dalla parte auätrale, alla porta di Filermo i Knoce^i- 
appre$so i Tedesclii mlino alla porta di san Giorgio, indi 

*** Fo:n-A5rs (it., (66- • Awdiei propoailam rtte a Bitnmv 
BarMtOio flonmtiito, in Ttlm$ beUicis MM inejxmiUUo, raüo»^ 
cnu^mdm clatms. • 

**• FoüTAüt's dt., 453: « Äe<-riij3 homiiiuin qvi arwta prr* f^' 
tmt qminqme «MUM. .. JCtftates ttxce»ti, Crettiaet mtgUUrü fw^' 
fimti.... nuticf fodtmto fermOoqm Icrroai. • 
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'e lingue d'Alvergria c di Sp.'igna, dappoi gl'Iiiglesi, 
accosio i Proveiizali, ullinii di luoi;o e primi di valorft 
''''pofiarl italiani, contrapposli alle arti ed alle frodi di 
»'Tro '\ Trecerito soldiili e Irenta cavalieri dislaccali al 
ra^iello di san Kiccold. E sulla plam un grosso c bril- 
I3"ie sqiiadronedi marinari, sbarcali dalle navi e galfee 
'J' Itodi. e dal legni ehe si irovavano per Ventura nel 
porto: specialmente da un poderoso baslimento sici- 
»ano; dalla grau nave veneta del capilao Giannanlonio 
«onaldi, cui fu data in premio la croce dj cavaliero; 
c tlalla caracca genovese del Cüpiian Domenico Fornari, 
«I quäle erano cencinquaiiia marinari elelli, e qiiindici 
ft'övani mercjidanli, secondo I' uso delle citti mariiiime, 
»PP^rtenenli alla primana nobillä genovese. Andrea Pal- 
»^icrni, Bastian Döria. Filippo Lomellino. NiccolO Gen- 
"". Fielro de'Aiarjiii, Vincenzo Palma ed allrellali. 

Piö valgono coll'armi in qij;ilunque fazione i mari- 
ari ehe non i soldali: imperciocrfife ollre airagilitä delle 

^embra, ed all'uso conlinuo di slanci ardimentosi in 
«ei2o a ogni maniera di osiacoli. hanno i marinari la 
^ disciplina dei soiJali. P piü il maneggio non solo 
«1^ usivo di quesla o di quella, ma colleUivamente di 
"•le le armi. Essi al moschello, essi alle pistole, agü 
^^oni. ai pugnaletli.alle picche, agii spunloni; essi ad 
«accare e a difendere le piazze, essi al governo e maneg- 

Podell'aniglieha. al irasporio e al mantenimenlo dei 
^»atli, essi pronii per pralica e per isiitito ad ogni ma- 

"* FoitTMM dl.. 468: . ^d portam qm ilur ad montem F,kr- 
^. Z'ro«,. .. Ad portam S. Georgti. robur Ger,n«m>rum.... Ar. 
^'^•l.im  flitpana, ambo >juod iW fossalum m,.u,ri profundi- 

*lfaj       '"^^ *'^'''*''**^"   ^""^  ^•''^ wu-bonens^i ... uUima 
^ •»•, Mtd prima virlmU. Ugto ilatKa, urbcm advertui Purn mm 

"WW91M deftndttat. • 

BwiociU. 6W Nomi e Cogoomi di lulti I civalicri, veolu- 
• '. capiuDi e martiMri ehe «i irovirono ill' issedio. 
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tiüvra ehe cerchi arte, deslrezza, e genio. Dunque eccel- 
leiilissima Ira lutte le milizie, laiilo ehe nou si puO Ji- 
scorrer di mariuari seiiza eolrare nelle teorie di ogni 
arina speciale. Laonde ben fece il FontaDO di metlere tra 
i primi nella dilesa gli uoniiiii sbarcati da tutli i basli- 
ineiiti del porto, e condolli dagli stessi loro ufikiali e ca- 
pitani. Vivi questi prodi non cadeva la piazza '". 

(15 lugUo 15».] 

Intanlo i Turchi accarapati fuori del tiro poneansi 
all' ordine; e i loro legni audavaiio c veuivano cariclii 
di soldali, presi dalle rivierc della Licia e della Caria; i' 
le grosse iiavi mellavano in terra il parco delle arliglit?- 
rie, e le munizioni da guerra c da bocca. Procedevano 
lenli, ma cauti: aspettavansi duro e feroee conlraslo 
Kd i noslri, per concorde testimoniaDza dei fuggitivi e 
delle spie, sapevano ehe il nemico era fermo nel farc 
primario assegnamento sui lavori della zappa e delk' 
miiie: pei quali lavori avean condoUo moltemigliaja ili 
picconieri e di rainalori "*- Bisognava un uomo i'> 
Rodi. clie, anclie da quosla parle dell'arle nuova, sapess« 
contraslareagli assalitori,e superare ogni allro del suo 
tempo. 

varariuit, fture »auLe. remiijes. clatsarii. qwtntm nirtutem jutt- 
1-wtl durei tpti moriliiniTiw es:ursores.... Jocmaet Jntomus Bons'. 
liiiti vrnetut... Dooümicma FormtriuM ligur.... et Sicutus ftwdam. ' 
(97, 3K. « Flot mautantm nosimrum in btUo periil. • 

•^ Bosio, 65«. E: • 'V-'l campo turckaco eramo da feMantOMda. 

e^rtttamemle amdolti per (ar tnme. • 
Fo-iTAxrs. 469, ii. • Quinimiointa miUiWf agmfiuM h)ff< 

MUi..- excaa turnt ruptt dwisümi lilicit, campt momtibtu aqmti, t 
compiamatA noNfmm juga. • 
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[22 lugiro t^n.] 

XVIL —II celebre ingegoere mililare Gabriele dei 
Tadini, nobile bergamasco, nalo nel caslello di Marti- 
neiigo, düiide prese il soprannoine, era in Candia prov- 
visionato del Vencziani sopra le forlificazioiii e le arti- 
glierie del regno '". Desideroso di Irovarsi presentc in un 
iissedio ehe tulli prevedevano celeberrimo, e strello dalle 
chiaraate onorevoü dei Cavalieri per una guerra cosl 
grossa e vicina, quantunque senza liceriza del govenia- 
lore di Candia, secretainente parlissi con alcunicompa- 
Sni; e guidato dat cavaüere Antonio Dosio, vincendo 
ogni o&lacolo, e passanJo permezzo aH'armala neiniira, 
entrö la noite del venlidue di luglio nel porlo di Hodi. 
Presero lerra con loi diversi ainici tuUi valenluomini 
nclla ronilioazione e nell'arliglieria, come Giorgio di 
CoQversano rlcevulo tra i cavalieri, di cui avremo a 
parlare anctie altrove, Benedello Scaraiuuccia romano, 
Giovanüi Zaoibara scozzese, Niccoti^ di Coslo vercel- 
lösc, Francesco Lalese cörso, e Antonio di Montenegro 
Ticenlino, il quäle doveva saper di Uasilio e seguire col 
Marlinengo la scuola raisla '*'. 

[t8 tgosto 1SS3.] 

A parie le fesle e le carezze dei Rodiani intorno a 
luesti prodi. speciatmenle a) Marltnengo, cui subitamente 

*" AcHiiLEs Miiii-i, Thfatmm<iwidomorum,rerum,virorwn, 
(«gomatum tnonMmetilii refenmtur, in-i, 4596. 

Fr. CeLKSTi<>o t>A BBICAMO (Colleoni). Sloi'ia di Btrganw. 
"0-*. «817, p  512. 

DosATo CALTI , CampidogUodeiguenieriedaltri iUtutriper- 
tomggi di Bfrgamo, iQ-4. MiUnn, 4668, p. f60. 

PtoHis, 11, ^6. — Gibriele nato a UtrÜnettgo nel 4180, 
•aorlo in Bom«, 46U. 

•" Bosiocit.. 11,657; IM. I9,D; 448, B. 
FoHT&ncs cit-, 467. 

13' 
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oirrirono la gran croce, o raspeltaüva alla prima digmi •• 
vacanie nellü lin^ua tl'Ualia: liirö quel ehe ora piii moiilii, 
A lui il carico delle forlificazioni e dei ripari con ampis 
facollÄ di ordinäre e disporre ogni cosa. secondo il pu- 
rere e giudizio proprio, e digovernare a suo laleolo If 
ariiglierie. essendo egii di ciili sommameiile inleiidente e 
pratico; ed ollracciö uouio laborioso, molto vigilante f 
della persona valenle ed ardito. Egli mulö ii) pochi glorni 
lecondizioni dell'assedio, c fece peiilire i Turchi di e> 
sersi luessi a difiicile prova. linperciocchö distingnendo 
in un ballcr d' occhio per suo giudizio i punli principall 
dagli acctssort, e volgendo leartiglieric della piazza alia 
lesia delle iriocere e alla discesa delle uiine, balleva fiero 
e duro dovunque il ncmico era sul priucipiare, e perö 
mal riparalo: laceva elTeiti slupendi, sowertiva le ope- 
re, e laiila slrage raenava Ira la genle, die niuno piü 
arJiva accoslarsi al lavoro. Iiidi la rivoUa dei guaslatori, 
il dispregio dei capilani. e rammuLiiiameiilo dei soldati. 
Tullo l'esercilo musulmario in scoinpiglio era sul punto 
di sbaiidarfii, e inolti colle aruii alla mauo chiedevano 
di essere rimbarcali e di loniarseiie, quaudo addi ven- 
totto di agoslo al tocco dopo il mezzodi, ecco impror- 
Tisaiuente e di gran pressa arrivare al campo l'impera- 
tore Solimano col rinferzo di quindici mila archibugeri 
per togliere lo spavenlo, e per riineilere Taltacco a suo 
modo "*. La veDuta di costui deve riputarsi come il 

*** FoxtAKcs iTO: • Quinta calmtdas tepttmbris hora pottmeri 
dioma Tj/ramtnm m eastra venit.... VocavÜ aä comciimem merm^l.... 
I i 1 wmltiW v>» armato pedilatu quinderim miSlmm chiriobomrdtri- 
conim,..,$t tugsttlum ascmiia, otiutia otfemdens. fnaciMifw Aki 
OMl Jbgi fptemit igmawr et pavoriM fxempla in lUo exertUu. mikU fN- 
MilHlo 4i»cipli»aqwe miUlmm. mhtt imperio dumm. • 

Bosio, 660: E: > SoUmano arricv in Rodi a'venlatto di l>- 
giio~... > (Deve dir« agosto, pel KOOUDO preteole, e pel wo pto- 
piio contesto.) 
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I'iii grande elogio di'l Marlinengo e dei difensoii  nel 
ITiriio perioüo üella yuerra. 

Setlembre-dicembie 4522.J 

Non 6 raio cömpilo iraltare di proposito I'assedio; s) 
bene seguire lo svolgimeiito üeU'arte naova in un fallo 
«lel prJDiitivo lempo. di grande imporlanza, e dove per 
'e relazioni iniiiiue dei icslimoni di visia ci <! concesso 
sludiare parliiainente le opere d'ingcgno degli oppugna- 
[ori e degli assedrall. 

_ Dalla parle dclla difesa semhrami degna di ricordo 
larledel Marlinengo in qiiallro puriiicapitali; ciö 6 dire 
Helle corilrabl»aUerie, nei fuoclii arliticiali, nclle ritirale, 
« nette coiilrammine. Fin dal principio egii prese a con- 
Jra^baiiere di licco i punli cardmali deiralUcco, come 
wdelio: i suoi fuochi convergenti dorainarono quelli 
*Jel nemico, li ridussero al silenzio, irapedirono i lavori, 
e avrebbero linaln)etite vitita la pruva, se iion fosse ve- 
OHIO Solimano in persona con grandi rinforzi a rilevare 
' saoi dairabballimento, e a rimenarli piü die mai nu- 
«erosi e pcrlinaci agii approcci'". Ondechfe venuli co- 
f*oro piü e piü alle sirellc, e failasi ai nostri di giorno 
'0 giorno maggiore la necessitä di conlrabbatlere anche 
P<r tianco, l'ingegno di Gabriele suppli ai difelti di Da- 
hlie. Perchfe non avendo quesli, o per sislema o per 
"»«cessitä, provvedulo al compiuio afniamenlo della ra- 
Qtnie, come si fc vedulo, il Marlinengo pose comc meglio 
Pol6 baUerie posdcce di pezzi uiinuii per iraverso, lanto 
*1» trovare la radente davanli alle ronine ed ai fossi, 
"»crociaDdo i fuochi dai punli opposli sulla linea della 

FonTiJrtrs cit., 469: • Tormtnla per tvrret et muros prapa- 
'•*• *• wtediat koaiumphalamgtt aaieoique rfjofrrliuimtu. .. lumtd- 
^•fcetskmem. comjuraliomem et fugam mcdilali... l^jmbarda rho- 
^'**it* pmetrabmt omiiia. • 470, » 
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rauraplia minacciala '*'. Terciii quando i nemici comin- 
ciarono a leiilare gli assalli, dove il Martinego aspellav;ili, 
le ballerJe posliccc c Ic permanenti da due parli scopa- 
\ano ira mezzo, menanJo slrage, c imponendo ai so- 
pravviventl la ritirata '^'. Cosi potö inanteiiersi alU 
luDga suliti difesc. 

Nö puiilo minori vanlaggi si procacciarono i Cavalieri 
roi fiioclii nrlifii-iati di gucrra serviti largamcnle nell3 
diTosa, massime all'Ultimo tempo, quando i combatli- 
iiienti si furono ridotli sulle brocce da presse, corpo a 
corpo. Lingue e trombe di fuoco, pignatte e carcasse 
ardenti. olio inccndiario, e misinre funianti e fetide Ji 
solfo e di biluinc. sccndevano incessanlernente (ra la rolu 
dei nemici: e guai cbi ne toccava '". Clie sc non foss* 
slala ta grande disparita niuuerica tra i combatlenli, c 
se gli avversari non avessero poiulo sempre ripienare 
il vuoto deiie loro flle, cerlamenle l'esito della tenzone 
i^rebt^e stato conforme all' ingegno ed alla «roica costanzJ 
dei difensori. Trovavano essi ripiego per tuUo, ed ese- 
guivano i irovati con prestezza e regolaritä meravi- 
gtiosa. Pcresempio,coininciaDdo a sendr penuria di p' 

<*' Fo?iTA>rs, 479, n « liombarda; locala p«r Iranaverta opC^ 
M tummitaU tnurorum Uitus hostiwn discciTiebant. • 4S6, *• • ü*- 
mulontm tonncnlorum ulr<y/ue tattrt posilorum, eomghbatis ktäi¥t, 
mttri faciem tuerfnlur. • 476, »• > Jussu et amiilkt Martmmghi. 
tonnettis tevibut oppotitii in fronte, Itpvo tatere proptigwiCMU «on• 
item dejcten ex opert militari. • 48Ö, -w • ütHiuimitm fuU qmod.- 
lormemta dextera Imaqwe mwi recatler extrtKli barbannun kU' 
comfrimgeUmt. > 

•• FoTTTAKtr», 475, w- • Bomtardarii.... itragem eilidenmt, 
tms ofipiijrfMnInfm petendo. m 

'^ FoKTASts, 478, T.: m IjMS, vtlphuT, otrum imctinBarimti 
imherignimm.... «61 firvens maf^ria artus htulium appr^taulsnä. 
multa vi ej-cuti poterat, et quidquiil attigeral pervadebat, a ..,.48Jt 
M   « Pkr, olm, materia imctndiaria. » 

Bo»w, G8S. D. 
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vere, si votsero ai molini, poscro alle macloe i cavalli 
M Graminaestro, ebbero caldaje, dislillatoj, pestelH, 
foruaci; chi a raccogliere o a purilicare il nilro, ctii 
a iriiurare i solli, chi a mescere il carboii dolce, chi 
3 governare la pasta, e a dtsseccarla, e a granirla: 
uomiüi liberi, fedeli, ed esperti, difesi da buone 
guardie; esciusi scmpre i servi e gli schiavi da luogo 
lanto geloso'". Cosl ebbero infino al termine abbon- 
(laoza di polvere, e u'avanzarono laiita da fornire lar- 
gamente il naviglio nella riiiraEa, e da lasciarne un de- 
posilo nascoslo, pel caso de! riloroo, ehe dopo Ire secoli 
divampö, coine tio detto allrove, nel lerremoto del ses- 
^aiita. 

Quanlo ai lavori di lerra lio dal principio eransi 
raccolU i contadini rodioUi nella citU assediata pei ca- 
vameoti e pei trasporli: le quali opere salirono dieci 
doppi lanto, quaodo le batlerie e le luine dei Turchi co- 
minciarono a rovinare il perimelro primarlo della piaz- 
Z3 '". Allora altresi crebbe al Uartineogo il carico di 
provvedere ai ripari, e di fare eseguire nuovi lavori. 
Uua traverse da opporre aU'iDfilaia, la (agil per arreslare 
il progresso del giannizzari, e rilirale all' indenlro delle 
rovine per sostegno dei difensori: aicune preparate iosin 
dal priiui gloroi, altre costruiie soUo al fuoco dei ne- 
mici ***. Nei quali lavori egii si adoperava iion solo colle 

*" FoHTAsi's, 472, i*. • Hhodii inopiam pulceris tormentarü ten- 
>fnM, q«fm motantm roUitmpfr die* noctesqtu qumqua mtntiwn 
f^ lefitm «7id nuigni MagUtri alterebant.... hominet lUteri Iriginia 
*^..» man lervi.... M (/mi {raus. • 

Bosio, 637. A;«6:i. E. 
"* FosTAxcs, i53: - hustici fodicndo, fienfuhqite tenam. » 
•** FoxTAXCS, 4S6, a  t E Uiliulatis alJjut M erKtb operibu$.... 

t parlf inmri raenter intlructi im sptciem iflutilraiam.... munun it- 
tmtn oppo$ititm.... et altemm opptmmdmm.... et vaUum ligtumm oOje- 
"int. • 



sesle e collo sijuadro, ma colla spada e col pugiiale, so- 
verite a corpo a corpo conlro gli avversart'", e sempre 
soslenulo dai suoiajutaiili, specialmente dal Conversaiu' 
e dallo Scaramuccia. Fra l'allre cose fece una rilirai:« 
co'suoi ripari in quadro, cosl forte e sicora, ehe dai 
Turchi era chiamala la Mandra, perchö i combatlenli 
vi siavano lanto raccoltl a lidanza come il gregge nt>l- 
Tovile"'. Per le ragioni dell'arte, e pel valore dei 
combatlenli, massime dei inarinari,  furono ribullali 
tanti assalli, e uccisi lanti neinici, e manlenuta la piazza 
per lutlo l'anno, finchö durö la speranza dei soccorso. 

VItimo, ma di maggiore imporlauza per la slorh 
della miiizia, viene il lavoro delle coiilrainmine, goverriah' 
colla polvere dl guerra, in opposizlone alle mirie dei Tur- 
chi. Si usavano pure negli anlichi lempi e tiel medio fevo 
cave econtraccave, cioö mililari cunicoli soUerranei per 
ofTesa o per difesa delle piazze: cuiiiculi cbianaali colle 
Toci delle mmiere melaUicIie, alia cui similitudine f-\ 
coDducevano. M;i dopo il sallo della pignalla (vera o ima- 
ginaria) sul foniellu deH'alchiiuisla; dopo il rovinlo dcl 
palazzo dl Lubecca per forluiu accensione delle polveri 
nel 1360, venuto il priiuo suggerimenlo dei capilano 
Domenico di Firenze conlro la porla di Pisa nel U03. e 
appresso !a prova di Belgrado nel U39. e le leorie dei 
Taccola e dei Saniini nel 1449, e il cimenio di Sarza- 
nello nel 1487, lutli preamboli ricordaii dal Proaiis {ai 

**' Boftio, 669, C: « Strna H riparo e travena.... fatia dat tlar- 
Unrmga tteUa moUe prrcedenle..,. il batwtardo o ta citta peHmla ti »• 
rebb*.... qmvi a spada a tpada, e t isteuo MarÜmengo.... i» qmti 
giono fece prod^ssf mirabtli. • 

•" Bosio, 4»S, E: •> iJ Martimmgo diede iwdme ckt fi faeaat mc 
tUteato tt mm riparo..., detU) dat TurcM la Mamdra.... ripari « tm- 
«erat dmümciaie dal Marlinengo.... fecent ftmire da Preiami co» 
Gtorgio di Ctmvermio e Bfmedetto Scaramato. • .Scamnuxia e Coo 
venuw.) — Fo^TARi-s, 467,13. < Prvamat AAod««inlranf. • 
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quali posso oggiungere il sufiperiracnlo di Fermo nel 
lliij, e le prove di CoslarUinopoli nel !.4ü3), linalmente 
Kraticesco di Giorgio Martini, foiidalore della scuola Ur- 
binaie, scriveva dl proposilo la leoria delle mine, e ne 
disegnava le figure. e ne faceva esperimento ron pieno 
sQccesso l'anno 1495 contro Castelnuovo di Napnli '". 
Dopodi Uli la forluiia ed il proposilo concessero al Mar- 
Unengo la prima comoditä in un grande assedio di svoi- 
gerenellapralicaluttoringegnodeliccoiitrammine.Tanlo 
piü ehe egli non Irovü appareccdi prevenlivi di pianta, 
come i Sangallesclii usavano murare insienie coi baluar- 
di; non trovö androni a piramide, nö pozzi a campana, 
nfe allri vuoli soUerranei, donde il lluido elaslico delle 
niine nemiche potesse liberamentc espandersi, fuggire, e 
perdere la forza. Nondimeno da so pensö alte contram- 
mioe occasionaii e iinprovvisate: cacciossi risolula- 
mcDte sotlerra appresso alla zappa, dal muro al fosso e 
alle spalto; e cavando gallerie magi^lrali sul fronle delle 
opere piü gelose, e guidando cunicoli di scoperta a cer- 
care le mine del neuiico, faceva di ironcarne il procedi- 
niento, di espellcre gli operaj, di dislruggere i lavori, 
di accecare o inondare le diramazioni; o aliueiio di la- 
«iarvi tali squarci, spiragli o sfogaloj, ehe la furia della 
polvere accesa non avesse a scuotere le niuraglie, ina a 

•" C»»LO Pfcom». Mrm. eil., H. 3J9-3«». ;Erra nel <503.J 
NiccoLÖ nsLLA TL'CCIA, Cronaca di ViUrbo. ext. tra I Do- 

Com. pubbllcali daili Socielä di Storia patria per Tofcana, ürobria, 
• Ibrche. in-A. Firenw, lOTl V, SOS. (Suggcrimenlo dl una mina 
• "i lUe roniro la citU di Fermo.] 

LAnnici'» CHAIXOXDTLA, De rebm turcir. edit t Cliusero 
i»-fol. Bisilea. 1556, p. ftl. (Per CosUnimopoli.) 

LcoiAKurs Jt;>Ti^U!trs(CbieD5u), Dejartura Con$ttuU.,eäi- 
tu I Umieero. 11.86,87 (Ilem.' 

P. A. G.. Mtulio ivo, vocr Uina.—Qui p. 5t e f«f>g. (Talto 11 
^1 8»> tlle ulUaw dinoctnzioni, coodolto da iogegnen iUliaai.) 
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irovare la strada aperta per amlarsene, senza rovina. 
Fin dai primi giorni di agoslo aveva cavato nel fos-^o 
raolli pozzi di lesla ai lavori scguenti, e di ricetlo alle 
acque stillanti; di lä spingevasicoi cunicoli in diverse di- 
rezioni. Indi all'ascolta: la Irivolla di ficco, roreccliio ai 
picchi, l'occhio ai lunii, la bacinetla ai sonagli, il lam- 
buro ai suglierelli; e appresso ad ogni miiiimo sentore 
di zappa nemica, tanto ehe si polesse trovanie la dire- 
zione, e avvilupparla. Piü volle, non dieci nfe venti, m;i 
ollre a cinquanta, si inconlrö lä soUo nel bujo coi Turctn, 
dove csso stesso di sua mano contro loro alluraava i fuo- 
chi lavorali ed i barili di polvere nei perUigi di scoperla 
per cacciarÜ loiUano; e poi appresso a cliiudere, e a le- 
nere il passo'". Piü volle apriva si fallaraente il terreoo 
al disopra dei fornelli giä carichi, ehe riusciva a sven- 
tarne lo scoppio; 0 a mandarne la rovina lull'allrove"'. 
Ai quali lavori coniinuamente intenlo, e ognora presenle 
di giorno c di nolle, vigilanlissimo, inlrepido, e presto a 
correre lä dove vcdea il bisogno. passando conlinuamenlc 
dai sotlerranei ai baluardi, daüa polveriera alle batlerie. 
e ppecialmente coiroccbio sempre inlento a sopravve- 
dere ogni pcricolo; fioalmenle affacciandosi a un pertu- 

'•• Fo!tTA!<rs, 467, » < Marlinengvs. mirafctIU iniwitor et ar- 
H(fX qWTMi heiÜrnrum, (ftän'iwiginta tjuinq^ fmitte dirunlur, per- 
IrtH negotio tadifirabatttr actii rwtra mni'-ulr» ft spfcul,tts inlror- 

•im .., . 473,1 « Jnmani «pem tub lerram, transvfrtis cmtiailii. 
I, niHm cwiintht triginl^duen tJrtipiebat.... » 476,« •Super ttr- 
rttm bowOiordis et subtar mmlaüis tmdificattu at hmlt'm. > 

"• FosTAsin, i76. »  * Vit ctmicmli pteni tnaletia infiamma- 
tiiit nannil m rrtwi sublerrrmtoi tt contra artni nurimlo«. • 

Bosio. 668, C: • ta maggior partt tttil^ mi»e perö mom ebbe 
eifkttorer cmgiOM d«Ue eonirammimr deUmduttrintn r vinilmlittimt 
ttarlmmgo.... stamdo roitinrnmente ad asroltare.... Si mettevaito 
baeimida tarbivoeomtonaalidrntro.e lamlitri.... itoUe Irooate me 
{mrmo.... abbrmciaü etoffocnti I Tmxhi co« bariii di polofre cke Ü 
UartktmBO titno coltocö wl pfrtygio. « 
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fiio. proprio nell'occliio sinislro loccö un'archibugiala, 
per !a quäle ebhe (|iiasi a morire. Yeiü sc i bersiiglieri 
odomani ucceilavano, o no. di trisLi ragione anche ai 
Tninuli membruzzi, e sappi die non il solo Marliriengo 
reslö colpjlo in quel ehe giiarclava: lo slesso al cavalier 
Giovanni di Ilomödes ehe fu poscia graramaeslro, lo stesso 
successe ai cavalieri Michele d'Argilleinont, a Giovac- 
chino de Gluis, ed a molti altri ehe vi lasciarono l,i vita. 
Piii avveriluroso il Marlinengo. non reslö inchiodato al 
mnro, come il Cecca. chö la palla daH'occhio gli uscl die- 
Iro Torecchio corrispondenle, ed egÜ supeiala la gravis- 
sima iiifennili, porlO a lungo lanto ehe visse l'onorala 
cicatrlce; sempre ai riguardanli sulla sua fronle mo- 
strando il perpeluo ecllsse di nobilissima sieila. Or si 
noli ehe questo colpo sinislro, chiamalo dal Bosio, piii 
rcceole scritlore, un'archibugiala'": ci viene espresso 
nel piü antico lesto de! Fontano, con lermine assai rile- 
Tante per la storia dell'ariiglieria, diceridosi colpo di 
Chirioboarda, ciob di matiesca arrna da fuoeo '". Dun- 
que il radicale rimboinbo nel hoato, e la Toeosa desinenza 
in arda, dal principio alla llne per iradizione perenne, 
durano incorrotli. ed esprimono in ogni lempo la arli- 
glieria da fuoco per opposilo alle aroii da corda. Crilerio 
di gran moraento per rioonoscere negli anlichi scrittori. 

•" Bosro cit., töß, B: • /( U'ir(mnig') prr vf<ier>- «r una Ira- 
vrraa tra lien fiUla, mfHrndo i" ocrhio ad lut pertugio.... vemu uua 
orchibuQtata cht gti ichhcrüi r patio V oa-hio. • 

•• Fosujir* cit.. 484,«. • Martinfmjm.... i^tu ehkrioboardo! 
««io pHoaiMS. • — 470, m-. « Armat'} prdUatu quitidffim millium 
^o^ir^aiamtm. • — tSi, zr « E/ferador vis tornK-nlnrum continuil 
i^hu noir * — 483. K * Chiriobnarderiri intra aggtrr» UtlUan- 
IM Uabamt tonntnüs paralis. • — *8V, n • Quantum tm cAirf)- 
(«»•nda noUi itoorbdnf. • — (8£, u • Chiri/iboarderüt pUtoia ••'>- 
*^tiL... tarn ptüvit madtfactut incendi non potiu'l. > 

P. AG, Medio too, II, da 35. a St. 
C«ini»«rTi. Cmtm 44'PinU. — I, tO 
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al di lä delia comune opiuione, U\ prima origino della 
polvere e delle arnii sue, conie altiove ho delto. 

.Will. — Ora veniaiHo ai Turclii, ed alle opere di- 
retle da .\climel pasciä, comatidaiile Mk arliglierie e 
degli itigegtieri. Coslui ci molra di priina visla il gran 
parco delle <iuaranla hoinbarde anliche da scaraventare 
inacigni, cio(> palle di pieira, grosso nella perifena dai 
nove agii undici palmi '*'. Inoltre ci metle iiinanzi dodici 
dl quei piü recenli cannoiii doppj. ehe allora cliianiavano 
basilisrtii; e cacciavano paile di bronzo piü grandi dolla 
lesta ordinaria d'un uonio; ehe vuol dire palle melalli- 
che di cenlo libbre in peso. Giuocavano i]ueäti pezzi con 
cenlroe trenta liri algiorno senza risquiUo'": < Ciascun 
pezzo (dicc il Sansovino nel volgarizzaniento) trasse lal 
dl cejto e Irenta volle, coine ehe paja ehe sia fuor di 
modo, noridimeno la cosa fu pur cosi. ossendosi avver- 
lllo diligentemente. » Le siesse nolizie vengono con- 
fermale dal cavalier Giacopo di Dorbone, e da aliri con- 
temporariei, con minule varielä nel plii e nel ineno, 
come sempre suole accadere: ma qnamo al numero dei 
tiri alibiauio allre prove di quei lempi da far maravi- 
gliare auche i modern! capitani d'arliglieria. Quando i 

•" Fourtxr». 47). w • I^ i/vadragimia bombardarum, qv 
jaclu tOTomm mtvndilata pnlmontm monem, aUqmmdo wtdtciwt... 
vrbem r^xobamt  > llem, 47(. 3»  47*, • 

"• FoicTA^rs, 471, « « Ütiodvim amea mackiiKr glabo$ (nteot 
majom jutto capitt rvomrbant.... ttomn» a trrpmltlms BasitiKii.... 
Anifont onwiiuM cnlmm et inginta mitntia.... quod UcetMmpn iw- 
luram viJeatw, lamm iUi rrm ette cowiperhtm ett. » 

FKtKCK»co S4>»ovi!io, Volgnriaamntro detbi guerra di Hoäi. 
in-lt. Veonu. iSiX. p. 31 

JAüOTES r»B Boi;iio<i. Le SÜge de tUkodet. pubii« par NA- 

Bwio dL. «S7. A. 
P. A. C. Mfdio hm, U, 185, 406, 4«. 
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grossi pezEi e irisieme i miauti, ehe erano inliniti sa- 
gri, falconeüi, e passavolanli, iraevano a general bal- 
leria, corrova per l'aria UM romhc. continuo, oscura- 
vasi il 8ole, e tra !a lenebria Uel fiimo conglomeralo 
non si vedeva piii ehe lampi, e rion si seuliva ch« tuoiii, 
cofi quelia rovina di muraghe e di case ehe ognuno puö 

' inlendere. 
ünica eccezione nolala dai conleraporanei e pre- 

senti <i| ehe forle nheva ai pensamenti miei sopra il rim- 
l>aIzo), quando ogni muro rovinava solio i colpi dei Tur- 
chi, resistevano sollanto a grari Ventura le muraghe delle 
ritirate. perchts obhhque e di grande scarpala. Le pahe, 
dice il Füniano. non aliecchlvano sui nuovi ripari pel loro 
pendio: e ciö fu la nosira salvezza '". Polrä quaicuno in 
l«rra e in mare icner conto di questi fatti, e venirealla 
stessa conclusione di salvezza pel medesimi principi di 
obbhquitä. A quesio propo.*iio torna accüncio il ricordo 
dei porielli a rihalia, con ehe i Turchi eoprivano It; loro 
hailerie, non ie volendo sapere imboccate o scavalcalc 
dai Cavaheri. Avevano eosiruito cassoni di legno dolce 
pieni di lerra, con un subbio rotondo di traverso nel 
mezzo: li tenevano innanzi allelronibedei pezzi, bilicali 
«i fallaniente ehe con una susla e un eaveUo, facendo 
an'alialena, si poleva scoprire la bocca del cannone, 
allurnarlo, e subilamenle nasconderio. Arlifizio ulihssi- 
mo ai Turchi: e polrebbe niulio mcglio perfezionaio fon- 
veoire ai Cristiani, njausiine nelle bailerie corazzate, 
come bo delto allrove "'. 

'•* FosTAsi* eil., 1«!S, ai   . Mullas domot pratttrnebont.... M- 
ferforeni autrm murum. rrtmter uppusttmm. rar; atUitgebamt prop- 
to" smam df^lioiUilfm. i/ua- reg tv>bu maytta: iatuiii. «. 

P. A. G.. Mtdio too. V, Indice voce Itimbaüo. 
'" FoST»sc», *711   « Appoimntil tabmlat aUijpuÜoM amli- 

gmt.... gtiantm medium oni froucernu itttrorium tuiliMbat. Uoi 
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Arrogi la batteria di dodici inortaj, ehe in arcaia 
traevano pielre di seile paimi circolari sui telti, sulie 
case, stille cliiese. e per poco non dissi sulla testa del 
Granimaeslro: e continuavanoquelgiuoco di nollc e di 
giorno per piü di due mesi, cioö piü lungaraeiite e ton 
maggior furia ehe iiell'allro assedio dell'ouanta"*. I 
mortaj, oUre alle p;illc di pietra, spesso spesso gitlavaiio 
globi di ramc, carichi di polvere c di fuochi lavorali, 
denlrovi canne d'arcliilmgetti pur carichi, e fuori acu- 
lissjme pante di ferro. Le lerriblli carcasse volavaiio 
peraria, menandosi dielro lungo strascico di fumo; c 
cadendo crepavano a un colpo, scaraveiitaiido sui circo- 
staüii punie, palle, saglle e fuoco "*. 

AI leuipo siesso e senza inlerriizloDe i Turchi la- 
voravano süUerra alle luiue, pcrsuasi liii dal principio 
ehe la resisleiiza della piazza tornerebbe vana coolro 
il lavoro perlinace della z.ippa. Avevaiio al canipo cin- 
ijuautamila tra guastatori, picconieri e palajuoli, me- 

Turca fumibui e superiori capile cum tuMuxiael u( capUa machi- 
narttm ödecla apparemt.... igiu apposilo murum qwtlietiat. • 

Bwio, il. 663. E : • Krano i detti nuin'.eUetli di grom tavo- 
" '/' ... tpie^i lii leri-a.... dimansi ai peisi, cm al UMI iMgegni ehe 
chiudnoM iporlelU (feite IromKn.... gii aprivamo, t tubUo tparato 
chiudtvano. > 

P. A. G , iledio ^, I. i05. i08. 
••• FoRTiscs. 471. » mDwtdacim mtea mari^ur.... orv U cet- 

iam ertfU..,. diet nocttt'iw, Ja--lu bimettri, projicienUa globtu w- 
~rt(a epijpalmarts, in (rcl-i, templa, fere in caput Magtü MagisUi.... 
phu '/uam •• attera oppifjiHttime. > 

"* VoMAMs, iTI. » • Jrcerunt etiam globos cuprco* plemoi 
intmt iMmbardit digitabbut, et viter eot tamriaimta, Mmimn, «J- 
pl>mr.pix li^tUäa.... ni stgti ferrei mhar^taiit.... hi Joafo ig»eoqM 
tmetm nlitOa, raw suo crepabanl.... fmmo, odore, obfmeamUt.... 
tll/li, bombarduUe «ecabant • 

BocvMx eil.:. Couft av$c bouUtü ie cmyvrepleins d'artiA e 
lief«. . 
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wU a fürza dalle provincie danubiane "': per opera dei 
'lUJh il drcondariü di Rodi sollerra erasi ridotto simile 
aile catacombc deJIa campagna di Honia. Discese, andro- 
">. pozzi, corridoj, gallerie, diramazioni, armature e 
e(.ij persosteßDo dellc volle e delie üancale  camere e 
ornelli da essere inlasati c carichi, solto IG inura, sotlo i 

'>a uardi, einpjüche irentapunti diversi '^*. Finalmente 
audi cinque di seltembre, caricalo il fornello e hUasala 
la Camera, posta a segno la salsiccia e la semenlella   a 
üD cenno d. Achmet pasciä. scoppi6 la mina priricipalc 
solto .1 baluardo d'Inghilierra. La cillä non aliramenlc 
ciie per grande terremoto lulta si scosse, il baluardo si 
apn dl cima in fondo: pielre, lerra, persone all' aha, e 
PO« gm dl ntorno in paurosa pioggia ". Amici e nemici 
aHonii, mnanzi alla voragine. In quel momcnlo enlrava 
n ctiiesa il Grammaestro con alquanli de'suoi a confor- 
«re lo spirito neirorazione. e i sacerdoti dal coro  se- 
goandosi m fronte, priDcipiavano le laudi, col versetto 
ueisalmo.diceodoM 0 sigoore.afrrcllalialjberarci ''* . 
idUo li fragore iragraode, e saputogli subito della mina, 
" i.rammaeslro levossi sclamaodo: Piglio l'augurio, e 

" FoKTAM-i, m, *i  • Comparatis ad „put cmiculorum quin- 
3J«3«la m.H.fr« agrcUum.... • 475, <« . Ex Moes^ et Valachia. . 

i^L^iL " ^^^'"'^^ "»" J«"'" rongrettu,... ted fouU, incilibus, 
•"««TW, lerebrUqvc murum tubrui dtbera. > 

»«•tri« !!?**"''"'*"• ^ = ' ^'^ J"*^/»«^ «pf«"M de, Twchiera 

•" Bo5io. 11. G68, C: . Secmdc Ü conto.... cinq-uinla^uattro 
•w^.. flfcimi ngüono fvarantaciiique.... altri trentotto. . 

^ ^iJÜl**'^*' *"' *^ • *""*' »^pt^f'ribut.... ad H^uffBocK- 
^^BHeaw».... nettuo amiculo, violntttiüno trepüu urbt Iota 
'••wv^iMt, mom aUter qwim tgrremotix. » 

t^^^'" ^J^^^' ""  '• ' ^"^ *" '"«^"tortum mnm in 
•^. Uomute, ad a4iuemdmm me falitta. m 

f>nTjiNLi dt., 473, ». 

SO' 
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se IJdio si affreUa, anche io con lui. RaJuna le riserve, 
corre sul posto, e Irova i difensori del b;duaido a corpo 
a corpo coi Turchi. Einpilo, armi, ferite, e morle. In 
somma ribuUali i nemici: e la saWezza della ciüä do- 
vula al valure del presidio, ed alla Iraversa faltavi la 
notte preccdenle dal Jlarliiieiigo "'. Anclie dei nosiri cad- 
dero raolli in quel gioroo: tra loro iion devo lacere il 
nome doi venluricro genovese Filippo Lomellino, c del 
cavalier Plelro Mela di Savona. Nö devo tacere il nome 
villorioso deireroe principale della giornala. cosi cliia- 
matoüa tulti ilgiovanecavalier BaUisUOrsino di Roma, 
cui specialmenle chi Io vide in quel fraugente allribui- 
sce prodigl di valore'"- 

Cd baluardo di Ingliillerra non cadde adunque la 
Piazza, ma per altri qnaliro mesi lenne in duro trava- 
glio gl'ingegnen oUomani. La lerra, le pietre, e lulio 
it cavaliccio dei cunicoli ammassavano cosloro sul 
cainpo aliorno ai fossi, e ne facevano allure piü e piü 
emiueiUu per scoprire e batiere anclie l'inlerno della 
ciuä *". Arie familiäre e quasi dirci propria dei Turclu 
il colmar valli, e spianar monü, levar coUine, e pas 
seggiare soUcrra: arte ehe loccö il soramo della eccel- 
leaia nel niemorahile assedio di Candia, sostenulo coll.i 
zappa per veoücinque anni dai Veneziaoi, e abbandooaio 

•* B<uio, •69. B: « S# non foste »tato *m riparo o travena * 
r^tfhmU fatia neOa precedenU nolU dal Mirtineng'> apfmmto atta 
mdm... i Tmirki Mrtbbero enirali. e la cUtä perduia. • 

•" FosTAsrs, 473. «; « Etiituit fortUudo cujusdam equUü itoU. 
qnem Baplittam romamum vocant. • 

B^o. II. 670, Ci - Se;jmalarontii cataUeri [r. BaUUla Or 
tim nrnMo • fLßramcfco Ttlkt portogkett, ck» fKtra^oM iw 
rabili » dtgne i^uvwi mttmoria. a 

•* FosTAHM, 469, n; • Ejxixe mpts.- eampi mtmMme^r^ 
ti....amftamalamomtimm]uga.» W,o • Fotiai eomptanaUM - 
lirro i^iecla,... CTHMIWU oUttudo uipra modum....» 
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i:i Uli giorno dai Fraiiccsi cul Trustiiio. In somma intorno 
'I Hüili voiario piü e piii ripelutc le niine: alctine senza 
daiiüo, perctie sveiitate tlai riosiri; altre (conie quella 
ac^esa sotlo alla posta d'Uaüa) a slrainazzo dei neniici, 
perchö rivolta la sfera d'attivilä e i raggi d'esplosioric 
coitlro le loro Irincere; una con grandissiuia rovina della 
i'iazza scoppia soito il baluardo di Spagna'' . hidi lireixe, 
assalti, insidie, rilorni, lagli, e ritirale, facendosi ogni 
piorno la citti piü piccola, ed allargandosi senipre piü 
l'eutrala ai nemici"*. Niufi soccorso dall'Kurupa, die 
avrebbe polulo in un momenlo mularc la sorte degli 
a$sediati; niun conforlo netl'autiiiiiiOf e disperazioiie 
ormai certa per 1' iriverno iinmineute. I Laliiii, riduili 
a pochi, geniono; i Greci sUinclii morutorano. iNun scm- 
tirami assedio qualun<)ue, non piazza allaccata da esercito 
proporzioaale: ma presso ehe non dissi scoglio derelilto 
)i) mezzo al mare, siil qiialc gavazzano inferucili col 
tuöco, cül piccone, e coUe mine gli spirili infernall. 
Scoglio albeggiante per le lombe di quatlrouiila direiiso- 
ri; azzaonato dagli spettri di quararita luila njaomeltani 
morti solto ai fern, c brancicaLu da aUrellaoli sAoiti 
»lalle infermilä e dai disagi "*. 

*" FosTAScs. 475, (in. « Masimam muri partem Uitpanorum 
tffwlo rtolentofu« lUttracln vi ^um aera. > 

'"• FoüTAsrs, 487. « • Mmorem m dies urbem faeiebant.... 
Ana iiUra Urbem oocHpola ab htjtlibus fert ducmtorum paisuum.» 

*** Bo5io. II, 699, C: • Achmet patciä gimrü iqpro ta fede fua 
ol cAp. Ant. de Groli9, detic Pauim, ehe morli v'graito di viok»la 
Mori« piü di (/uarMtaquaUro mäa, et altri qwtranta o cmqtianta 
•lia di htfermilä. • 

OK HAMMEII dt, I\, 44: • Immettn ta perdiUt dtgli aaedia- 
*«i, piü ehe cauomila dt loro traKo morti ; ^' ''> ~'- t per le ma- 

DK BttruBOü clt., « Le Baacha Juratmr m (ui et aeamra qu'il 
«« ffftoU mort de mort vwiemU pbu de 64,000, «t 40 ou 50 tniUe de 
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Noi abbiam liiiito di coiisiderare le parlicolaiiui 
lecniche deli'assedio per parle degli aiiiici e dei nemni. 
Slam giunli all'estremo. Chepiü? La piazza parlamerita, 
duütjue si arrende. 

[20 dicembre 1522.] 

Ecco la somma dei patti: Cessione dell'isola, eili 
tutle le sue perlinenze, airimperatore dei Turclii. Mal- 
leveria di ostaggi, venticinque cavalieri ed altrellan!! 
citladirii. Liberia ai Cristiani iiell'esercizio dei loro culto. 
e nel posscsso delle loro cliiese. Licenza a ciiiunque ili 
andarseoe, e navigli pel irasporlo. Imraunitä di ogni 
gravezza agii abilanti per clnque annl. Tempo Ire anni 
a scegliere ira la dimora e l.i partenza. Tempo dodici 
giorni al (iramoiaestro e a tulti i cavalieri dei conveulo. 
cd a chiunque vorrä andarseoe con loro. Permesso di 
cavare dalla piazza lanlo solo di artiglieria e di muni- 
zione die basli al necessario arinamento consueto delle 
galie e delle navi gerosolimilaiie uel viaggio '". 

fU dicembre 1S23.] 

Addi ventiqualiro dicembre entrarono Irionfalmentc 
i Turclii nella piazza per la porla di Cosquino: enlrö in- 
sieme sopra un bei cavallo di maneggio l'imperalor 
Solimano con gran pompa, e poca lelizia. Pensava ai 
prodi abbaituli, al princlpe soggiogalo, alla varielä della 
fortuna. e al pericolo proprio di lrovar§i UD giorno 
nelle medesime condizioni. Diceva con voce sommessa, 
e di pereoae ricordo, ai suoi piü inlimi: Pesami al- 
quanlo il venire io oggi a cacciare queslo vecchio Cri- 
sliano dalla sua casa. I due grandi anlagooisti vollere 
vedersi insieme. II veccliio Princlpe atlorniaio dai ca- 
valieri auJö a visiiare il giovane Sultaoo io mezzo ai 

*** Bcwio, 698. — SA5SOVI1I0, Htm. OU.. Venczia, W*. p. »0. 
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giaiinizzeri; l'uno e l'altro, nel guardarsi 3 vicenda, at- 
loiiiio e inaraviglialo rimase, sonza proderir parula '". 
11 pirata Curtögoli, divenulo pnncipe di Rodi, ruppe it 
j'ilcnzio: c allora coiiiiiiciarono quei discorsi, e vennero 
quelle scuse, e quell'iiicolpar la (orlun;i, e quelle alire 
coiisuele urbanilä, ehe son pur belle tra 1 nemJci. 

Finalmenle il primo gionio deH'anno seguenle !e 
navi, le gal6e, la gran caracca rodiaöa, i bastimenli di 
coDToglio erano in piinlo, e luiti presli alla vela: i cava- 
iieri e i soldati a bordo, e con cssi le reliquie dei Santi, 
gli arredi sacri, e cinque migliaja di rodiotli piii rasse* 
Koali aH'esiglio, die alla viltä e atla sctiiavitü. Ullimo a 
imbarcarsi il priricipe fra Filippo Villiers l'lle Adam: 
silenzio da ogni parle, e meslizia sul vollo di ognuno. 
In quelia l'araldo fedele, cite seguiva da presso il suo 
"gnore, aun cenno del Gramniaeätro, imboccö la irom- 
^; e coa seiitita melodia, piü quasi goiifio degli occhi 
^ delle gole, Irasse e inodulu dolceiiienie l'aria nolis- 
uma del saluto e dclla parlenza. Lo squillo della cavalte- 
fia crisliana corse perruUiina volla sulle uole marioe. 
*•• in queir inconiro di luogo, di lempo e di peusieri, 
P^rve a ciascuno ehe appresso al suono rispotidesse gc- 
Bieado l'eco del monii e delle valh, l'eco delle torri 
< delle case loro. II brivido serpeggiO |)cr \Q veiie degli 
infelici; e I'QQO negli occhi deU'aUro nguartjAsdo polevl 
lagere i proprt e gh altrui pensieri, e sentire ugtial- 
»>ente acceleralo il palpilo di tuiii i petll. SubHme la sof- 
^enza oet dolore, e nobile la reminiscenza dei giorni 

*** Fo»TA!a's, (94: •> Ambo, aller aUerivi öiluitm et admiratimu 
mubia ttUamltu, imicem pa«^iper tat ronlemptali tunt. * 

Bouo, HI, i, A : « CnrUtjoU, {amotoc'iTtale, Uei. o tia go- 
"""^fore d{ Aotil e di tutto U äominio ehe era ttaUr dtUa Beligione.» 
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acerbi. Queila tromba dell' Ultimo squillo, iiitiiio al pn • 
seine gelo.^amenle cuslodila. riposa ancora inlatta snr 
UD guancialetlo di velliUo cremisi. coperlo da un* iin.. 
di cristallo, in mezzo alla sala del musöo nel painn 
magisirale di Malta. Seiabra muta agli slolti: ma tu c' 
leggi, sehai senno e cuore. se ti appressi e attendi, l'-'- 
Irai forse aficor tu vedeide fremere la canna, e alil^r.- 
souo al padiglione gli stessi o simili ricordi ehe io qui 
De ho scrilti, conie ho sentilo, nel vederla. 

[Agosto 4S23.} 

XIX, — Gli esuli volsero le prneaU'isola di Cai 
dia, dove riceveltero i primi conforti dalla cortesia d 
Veneziani. Ma volendo il Granimaestro in laiiU distred 
e Ira le croscenti discordle dei principi noslri, r^fii. 
gire ai pericoli delle allrui gelosie, e non accostarsi p^ 
all'uno clieairaltro, quando aveva bisogno di lulli, >! 
hberö di veiiirsene col pieuo convoglio a Civilavecctn 
e poi di ridursi a Roma solto l'ombra del comun Padrt 
divisando allresl traltar meglio da  vicino con lui n 
torno alla conscrvazione ed ai fuluri destini dell'Ordi:'- 
gerosolliniUno. Laonde mosse col convenlo da Candi 
e dopo molti disagi, e slenti, e pcslilenza, e burrascli 
costrello qua e lä alle quaranline ed alle  riparazioi 
Önalmenle nel mese d' agosio si accoslö alla spiaggia i 
mana. Papa Alriano, awisalo dal nuncio di Napoli, c 
dinu M cnpiiaii Paolo Vellori di aiidargli incontro co 
galie della guardia. di senirlo, e di fargii scoria per 
Dote mareairae. Paolo si pose in crociera al confii 
leneiulo il mare ira monle Circfeo e 1' isola di Pon? 
sempre coll'occhio alla Trinilä di Gaeia: e come el 
vedulo spuiUarc dal Capo lo stendardo di Rodi, salul 
vegnenli con tutla 1'arliglieria. si unl COD loro. e 
coodu&se iosioo all" allura di Civiüirecclüa. Lä delte i 1 
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loii. e si Iir6 in disparle, perchö la capitana niagistrale 
lil'er.imt'nie entrasse innatizi a liilti iiel porto: nia Fi- 
Ii[ipo per sua gran niodeätia e riverenza non volle con- 
i^uUre a ci6; anzi ri^olutamenle ^\ pose apprcsso alla 
capiiana (Ji Paolo, die baüeva slendardo papale, e cosi 
vt'nrioro dentro coii lutto il segnilo. saluiali da una 
itclla salva della forlezza. e accompagnali dagli ufficiali 
c dal popolu agii alloggiamenli giäpreparaü tiel palazzo 
della röcca. La era il vescovo di Ciienca invialo straor- 
dinario del Papa presse la persona del Grainmaestro, 
coll'ordine di riceverlo degnaraerile.di confortarlo, e 
insieme di ofTerirgli la citlä e il porto in piena giiirisdi- 
tione, non altriiin'nti ehe se fosse di sao dominio: e 
Poscia passati i giorni canicolari, seoza pericoto della 
"lute, an aliroavvtso it chiarnerebbe per coodurlo ed 
onorarlo in Rnma '". 

Cosl la citlä di CiTilaverchia, prima di ogni allra. 
il qiiel lempo divenne residi'nza dell' Ordirie gerosoli- 
milano, slandovi insieme il Gramniaeslro col suo con- 
»•(ilio. e i cavalieri delle seile liiigue. il convenlo, e lo 
»pedale per curare i ferili e gli infermi. ehe ne aveao 
nioliissiini Ira loro ; essendovi propo<=lo per ospilahero 
<lu«ir islesso commendalore fra Jacopo di Horlione ehe 
triisc importanli rieordi dell' a^sedio '". Di piü nella 

*** FoxTAxis, SOO, » • LUeadamut.:.. mnanimi tuorum d»- 
^^fto.peUu CivitaUmvclerem....ibiqw ab efAscripnConquenst, Ptm- 
''ßcU »ummi itomw. tnira et ingenti fjralulatione exTeplus. « 

Bo»m, lll. 18, A; * Hgran maettmtegut la gaieachrporlav<i 
*> 1mt4ardo äei Popa.... mümlalo da Ivtta l' artiglirria deOa cittä e 
^^artKra,... rictvutoAa luUi gli ufjiriali e nobiti rongrandeonore.m 

VE«TOT eil . lll, Itl: • £« '/rand-tl'iHre aiec ia colomie ar. 
*^iCiottta-Ve^küt.... U taimt Pire lui fit dirr <{*i'il te rtpotOt. • 

'•' Botio eil.. 111. 49, C: • Itgran maettro.... ftc» accomodare 
^ Cbi/oMn-iUi Hfl' infermrrta.... deUa quate dtede Ü carico al com* 
^imOauirt fra Jacemo di fiorliOM. • 
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stessa cilta e porto per settc anni rcslö stabiimenlf ii 
Rede precipun dolla iiiarineria liell'Online solto il f 
niantlo del cavalier piomonlese Bernardino d' Aira^ia 
col doppio titolo, dl ammira^io dL'H'Ordinc sul m.irt- 
e di iuogolenentedel maßisrerio nel govL'rrio della lern 
come mogtio si vedrä qui appresso '". 

fSetlembre <B23.) 

Dappoi sul principio del mese di seUembre, riav 
tosi il Papa da cerUi infermll;'), inandö a chiamaro 
Grammaestro; ed egii cavalcö verso Roma con gran > 
guito. incontrato alla porla da üKli gU Ordini del 
cillä, sigDori, popolo, e coriigiani, come si conveoi^ 
al valoroso campione. Filippo faceva grandissimo asi^ 
gnanu-nlo sulla inlramcssadlpapa Adriano nelle bisot:' 
deir Ordine suo. sapendo qaanlo egli fosse geloso oss- 
valore degli obbliglii c custode delle iradizioni, e proti 
lore de* benemeriti, e q^uanto potente neU'animo di 
r imperalore Carlo V, senza del quäle non si polc^ 
conchiudere nulla di stabile nk da lungi iift da pres> 
Gran cose rumluava. Se non die dopo il primo rice^ 
menio avtito dal Papa nel pubblico concisloro, e do| 
«na udienza privata, linirono tutle Ic speranze. Adriai 
ricadulo nella precedente inrermitä, morissi addi quri 
lordici del mese di selteuibre. 

19 Doverobr« fSfi.] 

Indi a due mesi e cinque giorni, cioii ai dlcianno^ 
di novembre, rinverdlrono le speranze dei cavalieri 

**^ VitTOT cit.. III, 435: • Lt Pape ronsfntil qiu ies rawcmi- 
rt Ies gaiim de lUrAre retiaitmt dant \e port de Ctvitavtrfhta. • 

Bosio ri(., IM, 19, C - /tCnm ifjcrtm... UuribmCimtot 
cUa no inti^tenfte gerierale l'ammiraglio /ra BermaMiate d'JhvsC' 

fn\txr(Vi' rt(., 800. n- m Sairm rnüitit» apmd OtitaUm < 
forrin, 9ummo tmperia d^tgalo, nobiUitimo fm/mile (»alr« Btrmc 
dato Araaclut, frtrfltto maria. m 
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dei marinari per V elezloiie di Cleinente VII, quel desso 
die giä cardin.ile Giulio de Medici, cavaliero di Rodi c 
proteltore dell'Ürdine» abbianao piii volle nominaio. Di 
presenle il Grammaestro* si slrinse con lui per averlo 
favorevole nella scelta e nel conseguimcnto delia iiuova 
residenza. Diverse tra i negoziatori le incllnazioni ed 
i pareri: chi proponeva il golfo della Suda in Candia, 
chl Tripoli di Earberla, chi l'ICIba ncl Tirreno, e altri 
Maira, Ponza, Minorca, e simili; senipre mirando a 
pur volere ehe !a residenza avesse a essere di paese 
mariltiuio, piü tosto in isola^edinonmolta cstensione; 
ciofe da polersi con poca fallca forliücare e marilenere, 
e da ofl'rire comodilä alla navjgaziooe ed al corso contro 
i pirati, professione oramai precipua dallOrdiiie raede- 
simo. Tuttavia il maggior numero dei suffragi coiicor- 
reva per l'isola d^Malia, aiiche perchö cra riguardata 
come anlimurale d'lUtia, e stazione dirilla verso laTer- 
rasaota, e in ogni modo punto siralegico dl olTesa e difesa 
contro i Turclii. Ondechfe il Granamaeslro piii ehe allrove 
pendeva verso la delta isola; e dlmosirava a Carlo V per 
leUere e niessaggi l'ouore e anclie l'ulile ehe a lui me- 
desjmo ne verrebhe, sc la concedesse, lanto per la con- 
Krvazione dei nobilis>;iino Ordine, quanto per difendere 
dal pirati i regni di NapoÜ e di Sicilia, senza aUro suo 
fasiidio 0 dlspendio. Durarono scUe anni queslc prati- 
<^he: nel qiial lempo la residenza eonvciiluaie andt) tra- 
»fenia in Viterbo, c le forzc navali colla carovaria dei 
cavatieri restarono accentrale in Civiiavecchia. Nclla ciltä 
di Vilerbo non iroverai piü n^ slemmi, nb bandiere. n6 
atlro ehe a suo tempo diceva il ßosio: sola una lapjdet- 
(^, sulla faccjaU, a slni>lra di chi entra nella cliiesa di 
san Fauslino, poslavi stantia dii canonici l'anno 1G44, 
ricorda ehe quivi si raunavano convenlualmenle agil 
Qfßcldivini i cavalieri di Rodi. Di qua in Civiiavecchia 

QvtUMMTTi. Cntm it'PinÜ. — 1. 31 
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non resta altro monumenlo die I'Ospedale civile e mi- 
lilare presso ulla cliiesa tli san Paolo iiella piazza d'arme; 
ehe piantalo dal cavalier di Borbone, e poi dirello dal 
cüllegio dei cappetlani delle nOstre g;il^p, anipliato dal 
cavalien M:tgalolli e Bichi. e amrainistralo daila confr.i- 
ternita del Gouralone, pa»sö liDalinerile nelle tiiaiii dci 
benemeriti religiosi di san Giovanni di Dio, i quali intiiio 
al presenie degriamente lo coiiservano. 

{42 dicerobre 4523.] 

XX. — In questo stante il naovo Ponlence dl gran 
YOglia corirerm^iva Paolo Vetlori oel capitaoalo delle gä- 
lte; e infin dal principio della sua esallazione stringeva 
con lui i pnlli conlpiiuti nel seguenle documenlo, al quäle 
dobbiamo ripoilarci per comprendere quanto grande 
perdila ahbia fatta la sloria nostra nella dl'fpcrsione del- 
I'archiviu privaio della nieJesiiua Casa. Produro queslo 
documenlo, e lo volgarizzo alla dislesa. non essendovi 
caprtolo die non ahbia variaiiii sui capitoli anteriori; e 
con essi i nnovi di pianta ci apriranno la via a ricono- 
srere lo stalo detle cose marinaresche. e le inulazioni 
inlrodüUevi, si come mi farö appresso a considerare. 
Kcco i Palti convenuti tra la Camera aposlotica e Paolo 
Vi'Uori per la condotla delle gälte *": 

« In nomc di Dio, cosl sia. — Per il presenie pub- 
blico strumento sla nolo a tuUi ed evidentemenle appa- 

** CLI«I5T|SPP. VII, Pacia commta htler Camtram a^eam 
er «M tt Piiulum Verinnum tx aU«n parühfu. pv camdmcttome 
MnmiHm.— Utt. COD. VATIC- 7(09. p- t2S. — AKCB. Stet. VAT. 

t. XVm, p. 40. — ScHCDi BoiciAxi io PropagandL — AUCH. VET- 

TOU, dt. alla nola S. 
• ffi ttomine Dommi. amen. — pfr hnr pranmu pmbHemm 

imtlnaitemfmm nmrtu patent evUmter ft ji( aotuni giiod«inu a Mfi- 
uuue Dni MDXXIlt. di« *iro ämtdetima äeumbriM, ptmtißaaua 
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risca come nell'snno del Sigriore miHe Cinquecento ven- 
inrh addl dodici del mese di dicembre. e  neli'aniio 
I'rimo del ponlificalo di riosiro signore Cleiuentc; per dl- 
•iiia provvidenza papa seltimo; coslituill in Camera alla 
presenza del reverendisshno in Crislo padre e signore 
tnncesco Armellini del tKoIo di santa Slana in Traste- 
vere e di san Callisto, prele cardinale di sanla romana 
Chiesa e camerlengo; del reverendissinio p.idro e si- 
pnore Bernardo de'Rossi, vescovo di Treviso. viccca- 
meriengo e dell'alma cillä governatore, e dei revereiidi 
ctiicnci presidetili della Camera aposlotica Giovanni da 
^llerl>o, Antonio Pucci vescovo di  Pisloia, Cristoforo 
Barrozzi, Tominaso Regis, e iNiccolö de'G;iddi eletto 
vescovo di Fermo; ed alta presenza di GirulaiDO Gtiinucci 
vescovo dl Worcesler uditore generale delle cause della 
Camera apostollca, per mandato specialc del predetlo 
iantissimo Signor noslro, espresso di viva voceaH'islesso 
Camerlengo, come pure in virlü dell'ufficlo suo del ca- 
merleogalo, spontaneamenle e per cerla scienza di tutti 
' predetti, non per errore, ma per volonUi libera e spon- 
l^oea di luui e singoli» in vece e pome del santisslino 
Signor noslro e della  Camera apostollca, hanno con- 

SSmi D. N D. ClemerUit divina proviHmtia papir VII, arnio primo, 
«*i(iimi toram Rmo in Xto P. et D. Francisco ArmeUini, lilulo S. 
*- w Tranttyberim et S. CaUUti, pftibytcro oard. S. R. E. et SSmi 
"• ffpap»r_r_amtrario' RmoP.etD. Bernardo Hubeo ejto Tarvtsmo 
'^H rmi Dni Camerarti Ktfeconwrarto et alma ürbtt guittmatore ae 
''fftr^dii DD. PhiUppo de Semit clericorum decano protontnarin afU- 
^^Joamede Viterho. Antonio Puccioepo Pistorimsi. Chrittophoro 
*"»"o«o, Tkoma Rena, et Ntrotao de Gaddis eUtrto Firmait.. ctericU 
^•''^^tB apiicm praaidemtibta, ac Hieronj/mo Ghinuito epo Vigomiea. 
**••'»" Cammn apiica mtditore generaU, de mandato prafati SSmi 

•V. Paf9 viom vocie oraaUo dicto.Camertuio facto, oc etiam tut 
f^nttnuiaiia o0kio. $ponU ae ex eorum rertit sctenltit et ft'«>i per 
l^"*** w* (Mjtuiitel nmmdrm sfitntiit et tpontoneit volwtaii- 
^^.vireetttomineejusdemSSmi Ü.U.tt Camera apÖca, comiux»- 
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dotto per capitano delle galfee della saula romana Cliioi 
edelsaiitjssimo Sigtior uostro il nobil iioiuo Paoio Vd- 
tori di Firenze, coslitailo al cospetto dei nominato i> 
merlengo e dei predctti Chierici, coi patti e conveuzioui, 
Cdpitoli c modiflcazioni segueoti, cioä: 

» 1. l'rimieramenle il predelto reverendissimo M 

gnor Camerlengo ed i Chierici di Camera per coiiseib 
voloulä e Dome dei predelli, cioö de! saiUissimo Sv^w 
Dostro e della Camera apostoticaf daano la condotta i 
predello capitano Paolo di due galee e di due brlgantiii 
della saiUa romatta Chicsa, per la guardia della spia;:^ 
romana da Terraciiia a monte Argeularo iuclusivameiiu 
obbhgandolo a teoere in ciascuiia galtia almeno veni 
cinquc uomini, cd in ciascua briganliiio alnieiio ti 
ciotto uomißi über: ed alUa iiaval combattimeDlo; e 
condotta abbia a durare a beaeplacilo della Camera. 

» i. Similmente i predelli signori eccelera, hau:. 
promesso all' istesso Capilaiio pei salario suo e dci: 
uomiai predelli e per lo siipendio dei marinari, e P' 
le spcse delle medesimc galöe e brigaiitini dare e con^. 

rwä in Capitantum triremium S. R, E, tt SSmi D. N. nobiUin ' 
nun PtiuJiirn VKtorium de FlorenUa, coiufitn/um 'oram priit'- 
Camterario et Clerkii prcgdktiM, cum pacti$ et rofvenlionibus, ca;> 
IUUM et modii in^ratiriplts, videlket: 

• I. Iittprintis prtrfatus rmut D. Camerarna et Clerici ff- 
fati dt ooMflUH voluMtate tl nomvte lu^adictorum SSmi D. S. '• 
Camera A. ctmduemnt ^afalum Paulum im capitaneum duamm " 
mntUM ff duorum bhgaHtiiiorum S. R F..pro cuttodia Sptagim m' 
vidtltcet m Terracina ad moalem Argtnlürium incUttim et eomf*' 
kemtive M quibus tenere debeol ad minut homiiiei viffWJ füiüfM« p* 
g*aUbel Iriremi, et df<:em orto kommet pro qmoUbet bergmitiM, ^ 
berat et aptot ad bellum tutaile: et hoc ad beneptaeilmm prwfat 
Comerir. 

m 11. Itemprcrlbti «to. promiterwnt eidem Capibmto pro ei* 
aalario et prmfatorvm komimum et itautamm ttipemdio dare H o* 
Sigmare, dmvitt dkta eomducta. timgulo amut pro exfmett Jnf 
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t'uare durante la condotta per ogoi auno ducali oUo mila 
d'oro in oro, ciascuuo di giull dicci, e in quaUro rate 
trimesirali anlicipale. 

• 3. Siiiiiiuieiiie i predetU eccelera haoDO concesso 
allo stesso Capiiano ehe quanle volle egii possa avere 
iii'Uc maiii aicun frodalore ciie Irasporla grano o allre 
ijiade 0 morci iralle dat porti o dai luoglii soggetli nie- 
diaumeoie o immedialainenie alla sanla romana Chiesa, 
ieiiza bollella o senza licenza dl sua Santitii, o del Ca- 
niarlengo, o dei cavalieri di san Pielro, per la parte die 
locca loro sul doganiero delle traue, o del legitlimo so- 
stilulo, 0 vero senza licenza di altri ehe ne abbia aulo- 
riiä, in lutti quesli casi, se colui ehe eslrac o irasporla 
"on puö provare di aver pagato la debita lassa di tratle 
e di dogana ai minislri deputali per riceverla, allora sia 
iecilo e possa lo stesso Capitano (oglier via il grano e 
le altre biadc dai navjgli ehe ne porlaoo; ed una quarla 
parte lenersela per st, e le altre Ire quarte fedelmeiite 
e subito consegnare atla Camera: e qucslo similmenle 

•••••«m ei brigcmtimomra pripdictorum ducalot ortamilia awi m auro, 
* JuUit dtcempro dwalo. videlicel singulo trimetUi 'luarlatn par- 
(fn, cum aaiicipalione prima paya. 

» III, lU'it pr(Bfali elc. concetttnmt Hilmi Capitaneo qvod 
'immdocumtjw conlingal iptum drprehendere aU'{uem conducenUm 
ipanuni aut alii^uod bUiäum cel merces ejtrartat es portubut et \o- 
^**S. R. E. tiiediaU vei immediaU luljfctU tine buUecta et tkentia 
SSmi D. S. aut Camrnr, aut milituin iati'.tt Petri pro rala rerum 
^'Kaiterit Iraftaram, aul ejus UgUimi tubttUuti, teu alteriiu ad id 
P^*l€ttatan habenlis.tt tülu ej-trmtut et rtjnducUir wm docueril 
•»twttf delilam üaclamel dohauam depulalis atl Uta recipimda,eo 
***• ipie prttfatut CaptlaiteuS piatU et $ibi lictat levare et auferre 
«•cftiin granum tl alia llada «x naviqixt iJla portantihu», et tlUiit 
l^artam parlem rtlmere pro le, et aliat trei quarlas parte» fldeUttr 
t^*m ctM.tig»are Cninerir apottoÜCfr: et iimililer de omnibus et lin- 
ffiiJu UMU et mtrrwtliu, i/uat in fraude tt contra prohibilK^tem et 
'"'»ti'a btmdmm tuportari depr^umleril. 

91* 
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valg.1 per lutle e singole le altre sostanze, e mercan^i 
clie tnai troverä irafugate in frode conlro la proibizioiK 
ed il bando. 

» 4 Similmenle hanno promesso e concedulo al m- 
minaioCapitano in sua balia tulli e singoli pirali ladruru 
e infestalori del mare con lutti i loro navigli, beni e s^ 
stanze dovunque li poträ Irovare, assalire, sotloraelifr 
e lenere. E se per caso alcuno di loro, inseguUo dali 
slesso Capitano, andrä per rifugio nei porli, lerre - 
iuoghi predetli deila santa romana Chiesa, dovranin 
gii uHiciali ed uomini di guei luogiii pigliarli e rimei 
terli netio mani del Dpilano, ijnto ehe esso gli abbi- 
in suo arbilrio e poteslä. E quando niai i delli pirali sa 
ranno presi. la quarla parle di ogni cosa irovata nei na 
vigli medesirai sia prupria del Capitano. conie 6 slai 
seoipre osservalo fino al presenle, poslo pur ehe i deli: 
pirali siano crisliani. 

» 5. Similnienlc eccetera, hanno Offerte e pro- 
messo al prcdetlo Capitano ogni opportuno favore - 
soccorso per tuUe le lerre e laoghi soggelti alla sani.; 
romana Chiesa conlro chlunque ardisse molestare lui - 
la sua geole, preäcrivendo infin da questo momento •> 

» IV. Ifnn proinisentnt et rnnefssfnmt prafaio CapUaneo ' 
j>rtdan\ "ninet et strujuUts piratat, twlitttores et aäot mare iptw 
infeilantet, cum eorum ttavigiis rcfri« r( bomi, tib*cmmque iüoi rt 
penre mnderf raprrf et hafjert pat-ieril: et «i forle aHt/miM ex ipa' 
p«raf«s et (iw/xiloriftiii ad portut terras et loca pradirla S. R. E 
tp» Capitameo e-^ perwptmtt et fugati ab eo dtffagtrent, ipri officv 
les et homitie$ locnrum tpsni capfre et comsitpuire debeant et ttHsat' 
tur tm moMit/us ip$hu Capitawi ad ejut arbiirium »t pottslatem. t 
ti eomimtat tatet piratat capere, qmrta pars rer^m mMmtamm r 
ipth mavgüt tit iptha Capilamei. proHt hactn^t temper fmU ahm- 
tmtwm , etiaatsi ipti pirala ettemt chrittiami, 

• V. Item etc. obtmlermt et promiterwtt prafato Ctplttm*- 
omne oporttfMUf amnliiHii et fmorem per qtuacumque terrat et loc- 
S. A. £., tu^jeeia contra qtiotcmmqne oi et ejmt gemti adpertamta 



tulli gli officiali e persone dei dellt luoghi ehe ad ogni 
richiesia del medesimo Capilano lo assislano e favon- 
scano come si conviene. 

> 0. Similmenle eccetera liaono concesso al detto 
Capilano ehe SO egii darfi la caccia ad aicun pirata la- 
drone o infeslalore; e se costoro fuggendo (roveranno 
ricetio in aIcun porlo o luogo fuori dei luoghi e lerre 
dflla predetta romana Ctiiesa, lanto ehe egIi non possa 
pigharli, anzi gh sia Tatla resLstenza dalla genle di quel 
luogo medesimo risoUili a non volerli consegriare, al- 
lora sia lecito a lui venire alle rappresaglie ehe gli SODO 

concesse fin da ora, tanto die ne segua la reslituzione 
coinpensaiiva dei danni palili da iiavigaiili per opera 
degh slessi pirali. Non perlanlo dovrä prima dare le 
pro?e del ricello esoguito e dell' impedimenlo opposto 
coniro il suo procedere. c non polrä venire all' alio pra- 
lico di esercitare in fatto le rappresaglie medesime, se 
oon gliene sia concessa la Ücenza pel caso speciale dalla 
^tcssa Camera apostolica. E sempre dovrä fedelmeoie 
''assegnare alla detla Camera apostolica tutto quelle ehe 

*"*'*—*<» ar nunr omnibus offirialibus etpenomit äictontm tocorum 
^^ oaM«m ipiiiu CaptUinei rciuititionem operttutit favoribus lüd 
«miaut. 

• VI. Item etc. concesurtint diclo Capitmeo (/vod $i Jnsefue- 
'ttmr atiqum piratarum periarbatorum infatatorum 9IH rtcßpta- 
f^lv in aliqao portu KU alti/w) aUo toco extra terrai H toca pra- 
W" S. R. B., ilauteo* oi/jtfrs ftom pouit, et incolm portus et toci 
*"W Conny«!« noUeiU, Itceai lUn eaurterg contra eot repretaUaS, 
wat ex numc etdem Capitamm eomudmU, dofuc UUM qu* a dictii pi- 
'^ta tt mfestaioribiu damnum paai fuertnt prius fueril tatitfartum, 
'' de receplatiome H tmpedimento hujugmodi comiare fecerit: ted 
V*^ repmalias exmjtii nom paait miti pritu ab eadem Camtra apo- 
tlolKQ roMcesfuM (verit. El t/uidiimd diclnt Captlanev* olgor» dicta- 
"^•^ rrpmatfanun ceperil, out ad ejus manua pervmerit latn per 
"^'f qmnm per Urram. /Uetiter astignel in Camera apostolica pro 
"^iftfarimJu dammum eonm qui patti noU. 
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esso Capilano in vigore deile dctle rappresaglie avr,! 
toccalo ehe in mare ehe in lerra, per rifacimentu »Ki 
dauiii a chi ne ha paliti. 

I 7. Similmenle ha proraesso il suddello Capilanu 
pagare del suo ogni dauno e ladroncggio ehe polrä lü^i 
esser falto io qualunque parle delpredello mare, ezian 
dio ehe il medesimo Capilano oon fosse presente in qut. 
luogo, datoclie sia nci lermini e conlini prefissi da qu^ 
lunque lato, supposlo ehe i pirali e ladroni noii abbishy 
maggior forza e numero di galfee e di briganlini e ^• 
geiiie armata nei medesimi:cosi ehe a punto per la ü. 

ferioritä sua noii possa il Capilano prudentemcnlo J- 

saliarli, comballerli, e perseguilarli, e prenderli: ^u, 
poslo similraeDle ehe il dello Capilano nella medesiH' 
spiaggia üOQ sia oceupalo allrove uel coiiiballere e u 
fugare allri ladroni, c pirali; o vero inleolo a spahiia: 
e a dar carena alle sue galfce e briganlini; o pure irnj' 
dilo da nolevote iiifcrmili o da morbo epidemico de 
ciuruie e degli uomiiii imbarcali nelledellegalfee e h: 
gaiKini: di ehe il predello sigiior Capilano dovrä dji 

• VII. Ilfm promitit dictm Capltanna toinere de «o «•' 
(JdiniiHni et robariam i/ur m nüqiv} locu marii pradkti quoinc-i 
iumqite, eliam$i ipK Capitanevs i» eo toco non adeael, dumii^ 
loctis ipse in lertnwit el fi»»bas prtBdiclis ex qwKumque parte fo- 
prekemsu ejcütat, tipiraia §tpradatoret hujtuwtodi majorem tivr. 
rmm triremimm. el brigaHtmomm et armatorum m til exitUutt» 
mm habveriml; ita quod ip$e Capilaiteus propUr majort» virt* if^ 
rvM ^afaruiH et depTtdulorum tnajorcm »umerum triivnbu» - 
hrtgOHtimomm et annatcrmm in eü e-xUlmtium habemtimu «M M*^ 
dcre et H'jgrtdi nUmaMüer «OH vaimtrü Ml am «Uif comgrtdiat" 
ee nsque cmfligtmdo aui nun efficio maequemdo: OHI qnoi äkims C 
pUammt bnpediretttr im Spiagia hujUMmodi cmßigimia mt fug«»^ 
aUoi ptraUu et derubalvrM, aui in ipaltmamdo el damdo earmam '^ 
du (rtrrnii&iu fl hrig/mUfni ocaipatiu eutt, ttut aiiqao CMMf 
mfirmibtÜ$co»tiäeriU>äi$,q^^iitntiamorimtimcimrwiaaiMkar. 

mUmaobrtftrrit in thnwülmt «f trigamtmä rmidmiUm: ttftr q* 
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cotilczza a noslro Signore o vero alla Camera. Insoiuma 
circa la riparazionc dei daiini egii noD potri addurre al- 
ira scusa se noii quella dclla forza maggiore dei iiemici 
per aver essi numcro piii grande di galfee di briganlini 
e di geule armaU ia essi; e la scusa degli iiDpedimeuti 
sopra espressi. Le quali eccezioni riODdimetio dovranno 
essere dimosiraie iiiuanzi alla Camera, al cui giudizio 
nei caso coiicrelo dovrä rimetlersi il Capiiano, perchö 
siano decise e lerminale: sempre suppostoche luUe le 
cose predetle in favore dei mercataiili daniieggiali deb- 
bano valere quaiile volle essi abbiano a lempo e luogo 
opporluDo Tatto e pagalo il debilo toro al Capitauo, 
tanto ehe egli possa provvedere. 

» S.Similmente ha promesso dare ta mostra quan- 
luoqae volle e dovunque sarä richieslo dalla predelta 
sua Sanlilä c della Camera. 

> {i. Similmenle ha promesso sbarcare in tcrra cin- 
qaaala uomini e piii ad ogoi ricbieslo di nosiro Signore 
e della prcdella Camera 

• 10. Similmenle ba promesso e si e obbligato ehe 

t«t dkluf domintii CapiUateus SStiium D. N. aut apotlaUcam Ca~ 
aersii cartiorare lentatvr: ita quod tuper hujutmodi damnorum 
rtfheiiom nmltam habeat exaaailoncm niti quod ilamiut ipKi habfft- 
le$ majorem namenim triremiam el brigantttuirMm atqu» armab/ruin 
•» eis feiuMnffMH* ferpetraceriiil, aut, ut lupra tKCupatut eitel: de 
7« coiufdre prafalui Capitanfit facere debeat in prafaia Camera, 
cupujudkio pramisia m eventu decidantw et terminaUur: et hoc 
^WMKMIO m«rcalore$ rfrum d^ptrditanun eidem Capilanao congruit 
feco et liWfioiT (ii(u/0ctrmf adto quod providere pouit. 

m Vlll. Item promml facere motlrata toties 'iwitiei per prm- 
Puam SamctUaietn tt CiwwnHH el iMcumque re/jwsitus (wrU. 

> IX. Uempfroe^MUpomeni» Umm qiümquogimta vel p\u- 
m komiMt ad oiamem rw^mülioven SSwU. D. N. el Camera pr»- 
«cte. 

> X. Itm prtmhit ^ H tibüffcmU qvod li contkigat aliftuem 
ptr predirtmm mare aanigOmtem mU ejw» mavigia a jiraia cwtarxit 
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se alciino dei naviganlr o dei ri^vigli nel predelio nure 
reslerä per mala surie preso o deprciialo dai pirati c T- 

sari e laJroiii, o vero d^i medeslriii in qiialunque iu<\do 
impedilo, e^o Capilaiio con ogrii diligeiiza piglierä cura 
di persegiiitare gl'invasori e i pirati per mare e per 
ogni luogo, c sarä duver suo slrappar loro la preda, ri- 
cuperare i navigli. i navigaiiti ed ogni cosa perduH, 
render lutlo ai padroni e propnetarf, e scortare le per- 
sone e le cose ricuperate inlino a luogo sicuro, senza 
preleiisione di alcuii prezzo o inercede; purclife il n;jvi 
gaiile abiiia pagato coiiie sopra il debilo al CapiUitio. Alin- 
ineutl se cosi non facesse, $e noD ricuperasse e noD restl- 
tuiäseelTeuivaioenle secondo la possibilitil, allora senzi 
filtre scuse ha promesso e soleniieinente si t: obMigaio a 
favore dicliiunqiieabbiapaliio daimodapirali e ladrou 
iiei luoghi predeui, dl aianieiierli indenni e di pagiir^ 
di suo dariaro ogni perdita tinoadinlieracompensaziune 
dei danno sotTerlo. Perciü la Camera apostulica resier.« 
tibera dal detlo peso; ed il Cnpilano dovrä mantenerh 
onntnamenle immune. Eccetluato il caso della forza mai: 
giere pel numero delle gal^e, dei brigantini e delle geiiii. 

et prrturbateribut prafatis capi et depnk^mdi aut impediri, iptf C' 
ptlanntf OMnJ ditigmtia curaM teonfores et piratai fiMjunutdi pf^ 
mar9 et toca qtuKumque pert^qui, et ab eü pradam sie captam f- 
nauigia et nautas cum ei* captf» retmere et reeuperare, iUamfW 
proprüM domimia et patromis rtstiiitere, ipaoupte taptot et recitpenir'f 
kujMsmodi ad locu« tittum rtdurere, äme mtrcmiiM amt pnetü ab^ 
rvjta rer^bomt, äummoäo per ipmm mavitamtem ipsi Capttattf 
ut npra latisfiulum futrü. Alias si recvperatiottem atm tfftctu. c 
fitri pottterit. non fecerit, omni urtualiOM ce$$amtM pnmisil e: 
tolemmiter M olUgavit ommia damma iVie qui m prtemiait lorii <) 
pirmti* et oMi imooMontmt yt prtrimUUmr paai fuerint, de $»o ef/ka 
citer rejkere. ita ut damnmm paisit intef/rt utis/lat, et Camera apf 
ttotica a prtrfMo onere •rnnino lil Ubera , tt tptam a pramittu i» 
4emmem pemitm» pneaarvare »t obtigalue, rniti pinum^eietmoatores 
•^4^>o^••> mimwrmm trinmitm tt brigoMlmomm et armatormm im ett 
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li caso delle occupa^ioiii üel Capit.ino, o del contagio 
come sopr.1. Delle quali eccezioni devesi dare la prova 
innanzi alla Cnrni-ra predetia come Ö scriUo espressa- 
nitnite nei precedenti capitoli, 

> 11. Similmeiite il C^pitano si b obbligato ed ha 
promesso, solto pena di ducinila ducali, di tioii Irafli- 
carecollegalfee n& co* briganlini predeUi,diir.'nitela con- 
doila, e di noD irasporlare inercanzie o dfrrale di qua- 
lanque spezie e da qiialunque luogo a qualsivoglia parle; 
^ di noD paitiiire nnleggio, se ciö non fosse per mandalo 
«presso üi noslro Signoreo della Camera, daesser mo- 
iralo in scrillo. 

> 13. Similinenle ha promesso e si ö obbligalo a 
teuere la slazinnecosl d" inverno come d'estnle nel porto 
di Civiiiveccbia, o alla foce d*Oslia, o negli allri porti 
eluoghi della satita romana Chlesa nel mare predetto, 
cioi- da Terracina a monte Argciilaro, perclife abbia sem- 
P't ptü pronlo a Irovari^i vicino cotilro gli iiivasori dei 
•^•ü tuoiib), e nella difesa di chiunqiie viene all'alma 
otii di Roma, da quella o dagli altri predetli luoghi 
•* parte. 

"^fwIhMü habuermt.- tmt Copiiameut ut tupra orcupatut eiut, aut 
'^••D*U et inflrmitate ut etiam nipra laltorarrt. De quo conStare de- 
*••'. »1 in aliit prtfnu rapilutiM expnuum futt in Canuro prtrfata. 

• XI. Uetnipte CapUaneus promiait tub patia duorum mil- 
"•• durattrvm, dwantr rond^tcta prmtirta, di'-li* triremibui ac 
•'^•/iinj pro tflura aliijvarum merciutn lire rrrum ad qveuuitot- 
)W iocum ifgalwtdaram, swe underumqu^ adveh*ndarum aul pro 
*^lw «ratoj iMM Uli. niii de expreuo mamdcOo SSmi. D. S. otU Ca- 
*"» * fiM am$lare debtat m scrtviis. 

• XII. tlem promuit el $e oUigavit <jiind tarn M atUttequam 
* ^9emt atatio nta erit apud pnrium CivitettiuUr aut ad (aucn 
^''**9 tem m aUit porlutius et t"ris S R. F.. in tnari prcrdicta aciUcet 
"*"' Tarranuam el moml§m Argentartmm. ad hör ut prampliui m- 
•'•^•rtttBf pr9tBcta loem obtiitert, et ad atmam Ui b*m tmientet leu 

** H aku loru prawmimtttt diterdemUM defemtkie pouit. 
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. 13. Similmente il predetlo Capitano sarä teniH' 
ad ogni richiesta di nosiro Signore o della Camera \w 
strare le gal^e e i briganlini presso la foce del Tever.' 
0 dovunque vorrä la Sanlitü sua, o il predetto revcreü 
dissimo Camerlengo, cosi corredati, come gü saranno 
conscgnati; e di piü reslituire la infrascritta fortezzn 
solto pena di diccimila ducali, oltre ai danni ed inh 
ressi: e perciö dovrä dare mallevadori sufficienti. 

» 14. Similmenle ha promesso e si i? obbligat-. 
nö esso nö allri della sua geiite e brigaia non lo^ 
mai nulla dai naviganli, se pur non fosseda loro spo 
lüneamentc offerlo in dono, altrimenli sarä lenuto a i 
sarcire il danno, secondo l'arbitrio della Camera. 

» 15. Similmenle ba promesso avere e lenere f 
amici di sua SaiUitä c della sanla romana Chiesa p 
amici, ed i nemici per nemici, di qualunque slai' 
grado, 0 preminenza essi siano. 

. IG. Similmenle la sanlilä di nostro Signore ' 
promesso al medesirao Capilano di fargli consegnare v 
uomini ehe per le lerre della Chiesa sono o saranno co; 

. Xlll. tltm ttneatw dictut Capitanna repnnenlare dif 
triremet et brigantims ad omnem requisitiomem SSmi. D. N. wl' 
tnera pradirtm ad favcei Tifbnil. wl ubi SaneUtat UM , rti 
nimiu Camerarius maniUivtrmt. ita fvlcitas ticuli ipri C-',.- 
camtigmabimi; nrfi*on reiUtturf infrascriplam arctm rub pana 
ccM MiUmm dHMlomm ac dammomm tt imUresse. ad qmod jUr; 
lom dar» temeatur. 

w XIV. Iiem promisit tt tt (MigavU qtiod «« i/ßf me al 
de nm cnmüipa tt jemlibmi alifjuid rapiet a narigtoOka, nifi l 
MH fwnfK« forum spml« $ihi douabilur eliamai dtmo offtrtt' 
•liofMfa Itmeatur ad damnuin arlitrio Camera. 

m XV. /fm ptvmüU habm tt Inen mnkoM SomtÜMtü r 
et S. Ä. ff. pr« ami<^. «tbOmkoifro MmkU.cujittcmmiptt Ha' 
gmdms aul priFemiMuHm fkerint. 

• XVI. tiem Smetitas D. S. prmmtU tidtm Coftineo tv 
gm»rt factrt homiaie» to Ifrrii ICccI«»« ijiri tmt condtmmli vd r 
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dannati alla galera; ed esso Capilano poLrä ritenere i 
frt'deiiicondannali ne'suoi legiii. seallrimenli tion sarä 
orJiitato per volontä della stcssa Saitlilä e della Camera : 
senipre peiö dovrä reitdere ragioiie di quelli al nomi- 
iiato Camerlengo, quaado ne sia hchieslo. 

» 17. Siniilmenle il detlo Capilano ha promesso o 
si fe obbligalo dare la sicurlä sopra Lancliieri di credito 
per la residua somma di mille cifiquecenlo ducali d'oro 
diCamcra.easäolligliala ehe sia la della somma per com- 
pensi di danni, dovrä subito ripelere e riniiovarc la 
siessa mailevei'ia »iiflicif^ntea giodizlo dulla Camera me* 
dei^ima per fermezza dciradeinpimeolo dei capiloli, e 
per coropenso dei diiniil a chi ne ha paiili, secondo 
ehe giudicherä la siessa Camera in Torma sommaria e 
(iragiudiziale. 

• 18. Simriraenie sc doranle la condoUa avverrä 
ehe 11 CapiOno per ordiiie di noslro Signore sia spedilo 
io allra parle fuori dei coufini delb spi:ii!gia romana^al- 
lora pe'casi giä contempiati egii uon sarä lenulo ad atcuQ 
risarciinenlo di danni ehe suMederanno nella apiaggia, 
quartdo egIi oe sard asscole per missione dei sanlissimo 

^*niibmatur ad trvemet. quo$ eomtignatOi relinere pouit in diriis 
ffirmaibm mti aliler de volunlaU ejiudem Sanffilatii el Cameng 
f*rru dtcrrlum, da r/vitiu tentatnr reddere rationtm tidcm Camera- 
f^ imoUet ab eo rtquitilua fmerit. 

• XVII. Item dtclut Capifanrui prontiiit tt le nlAujacit d(ure 
**(ßciemlam bmckum pro nttduo miOe ttH4ngenlorwit ducatorwu 
""^ "^ff Pnyi II, ijiiii iMiiinifl armrunla jrr -f/"-''— damnorum.nt- 
*«>^''« M rMMtwr« ipmm eeaUUmem Umeaitir idonfim tlaiim ad ju 
<tK»um i^ui Canttra pro obt«rvationt frcemtuorum et refacüone 
<0"uwrun» HUt i/ui illa patti farrmt, prrml pradtcia Camera tiw»- 
*Mo* et extrajudiciaUter JMdicattnt. 

• XVill. Ilem ii amtm^eret, duramU dicia eomtmcta, prm- 
t^tum CapHanevm mtlliper S^ämm. D. S. ad aiitjua loea exUa prm- 
**rtam Sptagiam. quod j» prmUrtoi evenluM. eo ROH prmnie 1» dkta 
*H^o. WM thteatur ad rrfittlionem alt'jwortm dammonu» tpü in 



Sigiior nostro: purcliö il dello Capitano dimostri cliij- 
ramenlealla Camera la deslinazioiie predelta, mostramlo 
le leltere o i brevi del santissiuiü Signor noslro. 

> 19. Siiiiilraenle se avvenisse, coine spesso sm:- 
cede, ehe navigando a loro viaggio per la spiaggia r«- 
mana alcuni briganlini di mercadanti crisliani, e veiim. 
dagli altri marinari delle barclie lillorane, cosloro ou- 
trassero in sospcllo pensando i primi essere briganiiiii 
di pirali; e per ciö si mettessero in fuga ed anclie elt^' 
ge&sero di investire in lerra, o di fare allrimenti nai 
tragio; in queslo caso ii Capiiano non sia tenulo a r: 
sarcire i danni di alcano, purcliö presenli le sue prov. 
ehe per la della ragionecoloro da sfe stessi siansi gituü 
a iraverso, 

» 20. Similmente quando il Capiiano saprä esser- 
per la spiaggia lo slormo dei pirati, e avvi^ierä i p^ 
droni delle barehe ammonendoli dl non passare ollre; • 
di non doppiare i promontorl se prima egli non ne di 
loro avviso e sicurtä; e ciö non ostaole i padroni nie 
desimi delle barchc iraessero di lungo e poi fossero pre>i 
in coul caso il delto signor Capiiano non dovrä essor 
tenulo airammenda üb al risareimenlo dei danni. sein 

akut S^agia fierent dmranu ahsentii di--li Capilamei cv cmtta «•-' 
tionä SSini. D N., dummo<to di-tm* Captlan€Uidede$tii¥itioMfra 
»•SSO M ipsa Ciimtra rbm coiuian facial per Ultarat vH brev 
SSmi. D. S. 

> XIX. Hernli'Ontiifjerel. utttrpitaevmin$Olet.qm}d aU 
Uigamlau christtonorMm IratuirtTtt p^rSplaginmromoaam.et). •••' 
kitlmlet barchat extitiifiarent illoi ette brigontinoi ptrainrnni • 
jftrentiread temuvtriui. vei aiiai navfra^n.'/uod i« hujutm 
rora dirimt Captlan^tii nd retdiHtioiMm al*-/NorM'n ^mmorum «^ 
ImtalMT, facta Ugitima /Ue i/Mod per iklam camiam irtmt tramtW- 

• XX- JTl timililrr ifuainlo OtpUamtm, artnwjrirom am •" 
SpliffM row>a^,tifmifiaMr*t€imAiic*Httabarcha»<fitodwem tramtirf- 
Mumtem ^uaut^iif aUmt avmarrt, et kar »am obAtmU mtUtB amdv 
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pre supposlo ehe i pirati abbiano forz.i maggiore» 
lamo ehe egli non sia sufficienle a convogliaie il bar- 
chereccio. 

» 21. E similmenle 1'istesso santissiraoSiBnor nostro, 
perchfe stiano vie meglio sicure e ilifese le galöe, i bri- 
garilini e l'arraata navale di sua Sanlilä e della santa 
romana Chiesa.concede al predello capilan Paolo la rrtcca 
nuova di Civitavecchia, perchfe sia tenula, usala c goduta 
da sua Signoria per lullo il teinpo ehe diirerä il suo ca- 
pitanalo, coi carichi, salario ed cmolumenli consueli, 
ciofe rassegnamenlo mensuale di ducaii sei da giuU dieci 
per soldta, e di ducaii dieci da carliiii dieci per gli 
ancoraggi dei bastimenti. Volendo ehe il predelto Paolo 
per la malleveria della röcca possa valersi ancora dello 
istesso banchiere o mercadanle ehe 6 mallevadore BUO 
per la resliluzione delle gälte e dei brigarilini eome so- 
pra al sanlissimo Slgnor nosiro, o al Caiuerleiigo o alla 
Camera aposlolica; e ci6 abbia a cssere per la mede- 
sima somma di ducaii dieeimila, lanlo ehe per la resli- 
luzione sia delle galfee e dei brigaoliiii, sia della röcca, 

erntet barchat traiuirenl et caperentMT, ^uorf tnhoc tali am* diclut 
äomnm Captianeui ad emendam iiw reUilutionem daomorum turn 
iMMter, coHtHtQ i/uod ptrata: haberenl majorct mretfiuam ipte, ilo 
« mom ettet nfficitn* Iraducert barcareccium. 

• XXI. £( timiUur idem SSmuM D. S. pro rru»ori conttr- 
mione et tuiiinne trirtmium el brinantinontm tt armata mariltrme 
••« SameUtatii el S. B. E. ronredit dklo Paulo capitaneo arrem no- 
*am CiaUtMluia! per äictum domiaum Paulum. qitoufiue eju* offi- 
<'9meafDimMtut dwafril, lenendam nOiMdam et frwndam rum orte- 
'»ftw talario et emclumemio coiuvelit. videli<-»t ler ditcatot de juUit 
^•ctm fro dwaiu matte tmUbet.el dmtatot decen de carotenit de 
mekoragiit nar>g-"rum. Kolau 9»otf ÄdM Pfl«i/" P« ceutionr per 
*Mi iptum rfffff^ft!^ oeetuiome anit. p/ntit dare eumdem bancherium 
*«« mmxntorim q^pn «o meebil de retlitiundtt dictit triremib<*t 
1 hrigamUniM ut tupra SSmo D. K. vel Camtrario out Camrr'r 
^^nMiiMi 11 «r r( pro »adtm tumma ärrem milltum dvattorum, Üa 
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il dello signor Capilano non abbia obbügo di dare sicurtä 
per allra somma maggiore. 

1 22. Similmenie il predetlo Capilano dovrä tenere 
un libro, net quäle siano scritti o faccia scrivere nomc 
e cognome di tuUe e singole persone condannale alla 
galera» o clie vi saranno mandate di lempo in lempo: 
scriUa la qualilä della condanna, se perpetua o a deter- 
rainato tempo, quando e come gli vcrrä espresso: e di 
qaeste cose essendo richieslo dovrä aimeno due volte 
all'anno mandare esalta relazione alla Camera; e il tenore 
di detla nola deve essere conforrae al libro originale di 
consegna e trasmissione ehe si conserva presso la Ca- 
mera aposlolica in Roma. 

> 23. Similmenie lia promesso 11 dello Capilano, e 
si h obbligato denlro it lermine di giorni venücinque 
accredilare presso la Caiuera un suo procuratore e le- 
nerlo residente in Curia, perchfe si possa subilamente 
trallare con lui dei danni e dei risarcimenli: e ehe non 
sia lecilo procedere contro 11 delto Capilano se non ci- 
tato il procuralore e non altrimenti. 

tjuod tarn pro restiluttoM triremium et brigantinontm prcefatomm 
qtiam di^ta arcis dictua dominus Capitantui pro fnajori tumma ca- 
vcre non temMtur. 

> XXII. Item quod pradktut Capitanetu teneatur et oUi- 
gatus sil totere unufti librum in i/uo detcribaatur et detcribi faciat 
omnia »amina et cognomina omnium et singulantm pertonarum 
condemiKilarMin ad triremes i/u^ pro tempore ad iliai millmtur; et fi 
erunt c(mdemnat(B in perpetuum vtl ad tempta quartdo hoc sibi dlra- 
titr, etda hit letteaiur taUem U$in anno requitilus redder9 ctttiorem 
Cameram apostolicam et nota in dicto libra fieada irf conformit man- 
äato et Ubm contignantium, et ROOUE in Camera apottotica conn- 
Ifnato. 

> XXIII. Item promisH dktui Capitane^a tt le ohligavit inlra 
vigintiquinque dies conttituereinCamera unumproctiratorem.et iUum 
tenere rettdmttm in Curia ad fyfwtam <juod damna data Uli no/i/trori 
potiimt, et quoä iUo <iiato et non aliier contra eum proced« poait. 
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» 24. Similmente ehe il capilano possa riccvcre i 
condannali da qaalunque tribunale gli venganotrasmessi: 
sempre perö tJebba scriveiii nel suo libro e darne conto 
alla Camera aposlolica come sopra. 

» 25. Similmente ehe il delto Capilano non possa 
appallarenfeirapegnaread alcuoa persona, nö a collegio, 
nh ad universiiä il diritlo del due per eenio, senza la 
esphciia licenza della Camera prcdelia. 

• 26. Similmenle la espressa condolla avrä a durare 
a beneplaciio di nostro Signore; e, lui morlo, a bene- 
ptacito della Camera apostoliea. 

* Cosi eccelera addl 12 dicembre 1523. » 

[Gennajo *524.] 

XXI. — Per intendere i capiloli presenli, nei quali si 
contiene lanta parle e cosl imporiante delle notizie mari- 
naresche, bisogna ricordare gli allri simili capiloli pub- 
blicatiavanti, e le dichiarazioni giä messe intorno ai par 
licolari slorici e lecnici, ehe qui non devo ripelere 
Baslerä seguire l'islesso metodo, e lirar fuori le no- 
vilä ehe ora ci vengono innanzi, secondo l'ordine dello 
strumento. 

La squadra permanenle resla flssa ai quallro legni, 

a XXIV. Ittm tfwd Capitaneus poKil recipere iiuatcumqM 
copiiooi tibi (raimüwi de mandato quorumcurntjue juäicum, de quo 

i^iXV. Item qnod dülus Capitaneus non ponil locare leu 
Pi^morare aticui pertttiue collcgio cei univerritati dirertum duorum 
pfo ce»tenario. ab$que tspres%n Urentin prrrfala- Camerte. 

> XXVI. U«m dicta mndwla dui-are debeal ad benrplacilum 
SSrni D. S. et iU" defunclo, ad beneplnrilun Cameras aposloUcw. 

• Ita eti:. die xti decembris MDXXUI. » 
'** P. A. Q; Marim del taedio ivo, U, iH, 498, e io questo vo- 

•«ntte p. Ä, 

i$« 
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diie gal&e e due brigantini: salvo il caso di armamedto 
straordinario, ehe abbiam vedulo e piü vedrerao cre- 
scere iiilino a oUo, dodici, e trenlasei vele. Ora nol 
primo capilolo si assoUigliano per economia i numori 
dei coinbaltenti, riducendoU da cinquanla a venticioque 
neue gälte, e da venlicinque a dicioUo nei brigantini; 
dobbiaino perö inlendere di gente fissa al rainimo per 
tullo I'anno d' eslate e d' iiiverno; e di piü raellerci il 
rinforzo occasionale di solJali della guarnigione di Ci- 
vilavecchia, secondo il bisogno. Pcrö al capitano Vot- 
tori si concede anche la caslellania della röcca nuova, 
ehe ora dicesi la Fortezza, perchö col goveroo supremo 
detia Piazza e delle arrai in lerra meglio possa esso slesso 
difendere le galfee ed i brigantini nel porto; e col sup- 
plemenlo delle fanlerie meglio armarli quando escono al 
corso '". Queslo fi il primo esempio dell' unione dei due 
comandi nel medesimo Capilano: unione poscia conli- 
nuala, e di grande cfTicacia indi a qnallro anni per sal- 
rare la persona istessa di papa Clemenle, come vedremo. 

Appresso troviaino accresciuli gli emotumenli de! 
Vcltori; ciö k dire anzi tullo la rendila consueta de! 
due per cento suUe merci.gravarae inlrodotlo a lempo 
e nianlenulo in perpeluo, dl ehe si parla piü volte, con- 
fermandolo impticilameüle col precetlo ai navigaoli di 
fare il deblio loro verso il Capilano; e a questo di non 
transigere coi debilori, e di non iinpegnare allrui la della 
rendila'". Duiique dovevano sempre i marinari pagare 
il due per cento, e doven il Captlaao riscuolerlo da sti. 
Di piü gli si aggiungono ducali oltomila all'anno per i 
qaallro legni, e ducati sellanladue per la rücca, e cen- 
lovenii per gli ancoraggi'". Tollogli solamente il gua- 

'•' DoccM., ä <3, 21. 
"• DocL-M., i 7, 10, 26. * 
••• Docvm., l «. 7, W, SI. 
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dagno dei noli, da non si poler conciliare in niun modo 
coll'eßicacia del presidio e col decoro della milizia'*". 

Pel quarlo si eonferma il Iriplice snrvigio della 
guardia conlro pirali, frodalori e malviveuii; cid 6 dire 
faiioni di guerra. di dogana e di polizta, ordinale al 
coinbatiimeiilo coi pirali, al sequesiro coi frodalori, ed 
alfreoo coi turboleiiU '". O'HJ^i' Ultimi a liiiigo andare 
llüivano nelle slesse galee col remo in mano, per scn- 
tenza dei Iribunali, falla amphssiina facoltii al Vettori di 
riceverne da ogni parle con la sola avvertenza di scri- 
Terli al lihro "'. 

t sequeslri sopra i frodalori divideansi in quallro 
pani;una delle quali a vanlaggio del Capilano e della 
siia gente, viioi per compenÄO delle ratiche, \uoi per 
eccitameiito maggiore alla sorveglianza: le allre Ire an- 
davaoo al pubblico erario in pena dei irasgressori, e per 
rif-icimentodellelanle allre frodi iinpunemenlecooipiule. 
Nolando specialmenle a quesio proposilo essere coniem- 
plaia, a preferenza di ogni allra, la frode delle granaglie, 
perclie loccano piü da vicino il fioslenlaraenlo del po- 
polo, e perchö sono sempre stale II maggior prodoUo 
delle mareminc, donde i vicini e i lontani ne Iraevano 
in gran copia; tanto ehe il prezzo esUiualivo delle iratle 
*üva in ciina alle lisle degli inlroili fiscali; e se ne con- 
wdeva una parte ai sovventori dello Slalo, pognamo ai 
cavalieri dt san Pietro, perchö polessero rifarsi del da- 
Daro dato in prestanza ed a premio '". 

Qaanlo alla sorte dei pirati, imporlanlissimo sa- 
febbe il predetlo capilolo lerzo, e insieme il quarlo e 
il decimo se, ollre alle relative cifre proporzioiiali in 

'** Docra., 5 4t. — Vedi sopra p. 4<5. 
'•• Doccm.. l *, 6. 
'" Docm-, I <6, 84. S4. 
'" Docm.. g 3. 
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terzi e in quarti, contenessero anche le assolute, cice 
il nuniero medio delle prede annuali "". Wa daH'oblili;:- 
jmposlo al Capilano ili rifare a sue spese tuUi i daiiiji 
ehe i nsivignnli palivano (danni cerlamente coolinui 
gravissirai) possiamo argiiire die non dovevaoo esser 
minori gli acquisti sui neinici, senza supporre assti. 
damente tristissimo affare per lui. Dunque viltorie fre 
quenti, e rieche prede sopra i pirati, quantunque u< 
ricordale piii ehe da qitesli capiloU, e dalla Iradizio 
ehe si fa ogDi dt piii languiüa nei nostri porti, e da 
bandiere ehe a grado a grado si perdono anche nf' 
Chiese, dove in gran numero erano slale messe per i 
cordo e per Irofco, come in alcun luogo dirii. Di cole^ 
prede, delle quali il Capitano non toeeava piü deila quaria 
parte, melteasi pur in forza, e cavava i fondi necesi^arf 
a compensare i danni dei navigaiili; perche esse erai 
di gran valula. I baslinienti forli e da corso, il correii 
le gomene, le vele^ le artiglierie, e gli uoinint sles- 
giovani e gagliardi, piii ileoinandanteegli ulficiali, pi^ 
lavano guadngni: sia pet riscatlu delle loro famiglie, sii 
per la veiidita o pcl servigio; \alulandosi alnieno Cin- 
quecento Itre per testa. E ciö tanto spessoavveDiva ehe 
il capiloto quarto non dubila corroborare la leoria le- 
gale coll'argomento dell'esperienza e dei falti, dicen* 
dosi baslare al Capilano la quarla delte prede'", < Gome 
k slato sempre osservalo lino al presenlc. > 

U noinc delle rappresaglie ritorna contro i prolel- 
lori dei pirati nel capitolo sesto, ma la cosa di fatio 
sparisce: perch^ tra tanle cautele, eccezioni, permessi, 
e riguardi pei casi «^peciali, ta Tormola si ridace a zero; 
e resta soltanto la minaccia come spauracchio ***. Noo 

"* DoctM.. l 3. 4. iO. 
*" DoucM.. S (:• Proul hactenut umper fuitaitenatum, » 
*** DocD«., 2 6. 
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ho mai irovsto ehe siano State conces<te in pratica, nö 
mal eseguite da aicuno nel secolo decimosesto. 

Piii rilevaDte ci viene il capilolo scUimo, dove si 
rsria delta epidemia o della peste a bordo, come iinpe- 
dimeoto legittimo alle miülari fazioni del CapUano, e 
scasa ragioiievole per esonerarlo dal rifacimcnto dci 
danni'". U quäle eccezione, lutla nuova, non puö essere 
stata aggiunta per nulla; ma deve avere ia sua ragione 
npi falli precedeiUi. Queslo a parer inio ci riinena sen- 
z'aliro al successo degli Ultimi anni, quariJo Paolo 
cadde phgioniero e fu raenato a Tunlsi, perclife si av- 
venlurö a comballerc colle gali^e attrante datia stessa 
epidemia, per Ia quäle era morto ii fii^üo, come ab- 
blamo veduto. Insomma poste le cause, bisogna aspet- 
-3rsi gli effelti, cosi iu ordine, come ora per maggior 
ciiiarezza ricordo. Nel qiialtordici Giulio de'Massimi, 
cavatido Ia darsena. paltuiva di geltare il fango dove 
lornasse meglio al suo comodo'": dopo tre aonl dl la- 
Toro scoppiava nel diciassette 1'epidemia. della quäle 
«pressamente parla il prusenle documento'", e di essa 
tra tanli e tanti monva l' unico flglio det comandanle 
per ess'ersi tralteiiuto nel porto, dove l'aria si era fatta 
pestilenziale, come scrire II biografo coiitemporaneo di 
1*3010'*^: c Egii non lasciö figli masti, percliö uno 
ehe n'ebbe di molto grande espetiazione, e ehe si cre- 
deva ehe avesse a pareggiare il valore del padre; molto 

*" DoCüM.. 2 7: • 51 alupio contagio in(irmitatis contiderabilis 
impediretur, quia epidaiHa morbut in ciMTnia $iv9 hominibM obrep- 
"nl. a 

"• Doccii. eil., p. 130, I 6 [correggi Ia nola 5i, p. *59, dove 
P*r errnre lipograßco ä scriuo 80.) 

'** DtXL-M. cit., p. ttö, 3 7 [correggl come sopra, dove dtce 57 
»> »ece di 8 7 ) 

"* Aziosi di Paolo Vettort. ABCH. Sr. IT. io-8. KireoM, mS, 
Append. D. n, p. »7J. 
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desideroso di farsi grande, stava del conlinuo eserci- 
landosi sul mare; e iratlenulosi una volta qualche giorno 
in Uli porto, dove l'aria era peslilenle, aspetlaiido Ji 
assaltare ceili legni barbaresclii, fu assattato, seiiz^i 
polersi difemlere, dalla morte. « Appresso fece seguii' 
]a perdita della galta capilana.rimpülenza delle sensüi 
la prigionia del comandante, e 1'enorme taglione"". 

Lascio gli allri capiloli ehe non hanno bisogno >\ 
commento, o 1' hanno ricevuto nel precedente discor- 
e conchiudo ehe l'esperienza aveva dimostralo esser^ 
non di rado aicuni padi oni di barche, i quali o per ecct 
siva presunzione, o per estrema vighaccheha, venivai. 
all" isiesso segno di perdersi; e poi di volere ehe alir; 
avesse a salvarM, e a compensarh dei danni. Nulla il^- 
versi a eosloro dicono i capiloli*". Se i codardi si s| 
venlano delle ombre vane e di qualunque baslimeiii'; 
ehe passa, se pigliano gli amici per nemici, e se p^' 
salvare le persone da un pericolo immaginario ma 
dano a iraverso i legni o giilano il carico, non devom' 
prelendere nulU dagli altri; ma da s6 ste.ssi ripetere 
cosi il male come il rimedio. Per opposito quei  Mi 
spregialori del consigli e dei pericoli, ehe, avvisali' 
nou si niuovere da luogo sicuro, vogliono mellersi Ai 
sfe a rischio evi^iente, se v'jncappaoo, e colpa loro: 
dunque a s6 stessi devono altribuire il danno, e drf 
proprio   Irovare  il compenso. Tanlo icniula  e co*i 
grande era a dispelto di luUi, o temerari o codardi, la 
potenza dei pirali I 

[GiugDO i6%i.] 

XXn. — I quali, terminalo a loro talento l'assediu 
di Rodi, e scioUi oramai dairimpegno di servire per- 

*^ AvHiiATo, BKKBO, e gli altri al lib. )U, cap. TIII. 

»*• Docm, g<9.80. 
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soiialmente a SoHmano nella guerra viva, sparlili per 
imio il Medilerraneo eransi rivolii alle prede, come i 
lupi dopo lungo digiuno. Qui sulle nostre marine priino 
di tuUi il Giudfeo, israelita rinnt-gato e famosissimo pi- 
rata, faceva capo con Irenlaquallro tra fasle e galeotte 
di sua proprietä. Gran fabro d'infingiraenti coslui, gran 
maestro di astuzie, gran conoscilore di lulti i nascon- 
digli deir Argenlaro, del Circfeo, dell' Elba, di Ponza, e 
delle aUre isole a noi vicine. Serapre presente e sempre 
cebto, piombava aH'improvviso sul baslimenü di traf- 
fico. fuggiva a sno poler« i legni militari, e leneva 
quasi bloccati i noslri porli. Pei Vellori era il caso pra- 
lico della forza maggiore. Nondimeno volendo conlrap- 
porsi quaolo piü poleva al nemici, e logliere ta brutta ver- 
gogiia al paese, persuase i Cavalieri rodiani di arraare 
le Ire gal6e ehe lenevano nella darsena, e di uscire al 
corso con lui. II Bosio non esprime apertameiile il me- 
rilo spcciale di Paolo, e doveva pel suo scopo passarci 
sopra; ma dal conlesto si fa palese. Sorlirono insieme 
(lel mese di giugno, sbratlarono i ladroni, e presse al- 
y Isolelta dl Gianulri presero di viva forza due galeolle, 
lascialevi In guardia dal Gtudi-o. Le prede ammarinate 
enlrarono con gran fesla in Civllavecchia; e con esse 
ducenlo avvenlurosi Cristiani liberali dalla schiavitü. e 
quasi altrellanli, tra turchi e mori. falti prigionieri•"*. 
Muno penserä ehe la crociera, cosi bone incominciala, 
abbiasi a dir finita nel mese di giugno: ma perchft non 
ne irovo serillo, lascio ehe altri da so ne giudichi o 
ne cerchi altrove; messi da parle i noslri cronisli, dai 
quali non caverä mal nulla dei falti marinareschi, non 
ehe dei bastimenii del Veltori e dell' Airaseo, ma sol- 
lanlo delle feste di Roma '". 

*" BoMOciL, in,S9. A. 
'»' CoLi CoitifE. Diario romano dal (W al 1661, inedilo. — 
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Anzi tanto era consuelo alle due squadre I'andare 
di conserva, ehe il Grammaestro medesimo, volendo 
lenere secrelo un suo viaggio mariuimo, senza ehe 
niuiio nö anclie dei suoi Cavaiieri ne Irapelasse il iluc- 
giio. ordinö al Luogotenente in Civilaveccliia di alle- 
stire le gal6e, sollo Cülore di volerie mandare insieiiie 
colle g;ilte del Papa in busca di pirali*". Ripiego tülio 
dalle cose consuele, e niillamenle fuori dell'ordinariD 
per non eccilare la maraviglia o i sospeUi di aicuno; e 
al tempo slesso ripiego opporluno per fargli irovare iii 
punlolegalfcediRoma edi Rodi, quando egii all'impruv- 
viso vorrebLe meltersi in viaggio colle due squadre. 

[25 febbrajo US5,] 

XXIII. — Perocchfe gratidi cose precipilavano in 
Ilalia, ed i poliiici davansi faccende per acconciare gli 
affari propri e gli allrui in niezzo allo sconipiglio gene 
rale. La uultina del venlicinque di febbrajo all'alba i 
capitani di Carlo V avevano vinto la grande ballaglia 
di Pavia; e il re Francesco in mezzo al roiio suo eser- 
cito era caduio prigioniero. Carlo, Irovalo l'emulo n- 
Iroso a soltoscrivere i palti imposligli per la riconcilia- 
zione, voleva doniarlo: per ciö lo faceva Iradurre souo 
buoDa scorla da Genova per la via del mare in GaUio- 
gna, e poscia nella torre di Uaürid. 

Codire Chigiano. n. 40S0; N. 11, 38. — Codke Barberin.. XXVIH, 
Si. n. H03. — Codtct Vatirttno, 6389. {Breve scriltnra di ricordi, 
per la pib di promozinni, feste, gio&tre, carnevaÜ e coovili, e DOQ 

ai «lloDtana dallc mura di Boma !fon mi ha dalu nulla per la nu 
rioa, e lo ricordo co'iimili uns votla per sempre}. 

*** Boäiocit., III, 36. D: • Fm di partre ehe.... i» eompagnia 
eolh gaUt di Sua Santitä e drlli ReUyiom andauero..., li dovesu 
Untre tacrtia iandato.... Ü Gratt Manlro Icrisu ehe U gal^e delii 
Mtgitme ü doatstero porr» it ordiu per aocbmpagnare il generaie 
M Papa dotmmjtte amdar volulo avesu.... In tnuca di cortali. . 



Niuno dei principi ili Europa volle allora restarsi 
in ilisparle; anzi tulti a gara, clii per questo chi per 
(iuello, st ofTersero inediatüri dei IratUti, e Jelle grazie, 
e (li s6 slessi. Pensale il Grammaeslro di Rodi nella 
bella ed onesla occasione di entrar pacicro Ira l' Impe- 
raiore ed il Re. a beneticio di quei principi, e della 
Crislianilä, e dell" Ordme suo per la desidorala cessioiie 
lii Malia, come si dinieriava per essere Ira i primi in 
Madrid: e papa Clemenle per !e slesse e piü gravi ra- 
Rioni, approvando il divisanietUo di lul, si nsolveva 
di niandarvi itisieme il cardtiia! Salviali, come legalo 
slraordinario; e ciö seaza clie in pubblico se ne parlasse 
prima de! falto. 

[SSgiugi)0l&25.: 

Ondechö un bei giorno, ehe fu il venlicinque di 
piugno, comparvero m Civiiavecchia il Grammaeslro e 
il Cardinale: dove, essendo le ga!i:e dellu due squadre 
gii pronle, si imbarcarono; e senza dilazione lutii in- 
sierae liraroiio a polfo lanciaio lino a M.irsiglia'". Cola 
ebbero a Iralleiiersi aicuni giorni, dovendo inlendersi 
colla regina Madre, reggente del regno, e insieme aspet- 
lare la duchessa d'Alansone sorella del re, ehe deside- 
rava con loro passare in Spagna per consolare il fratello 
prigioniero e inalalo. Indi coila slessa felicili naviga- 
rono a Barcellona, dopde il Legalo, il Grammaeslro, la 
Üuchessa e tulto il corteggio mossero alla volla di Ma- 
<lnd, adoperandosi poscla ciascuno secondo le coiuinis- 

•• Bosiocil-, 111. 36, E: • II Graumaalro da Homa.... in com- 
ftujnia del t^gato te ne awiu im Civilavecckui, doo^r a 2-5 di giugao 
h-e dan le vtU ai ve«U ... > 37, A: • SMigaudn alta vjtta di Fran- 
c« con Je QOkro della KtUgume MmtamcnU con ijveUe del Sammo 
PmUfice  . 

GMUKUOTTI. GarrTS WPiT^i. — !• ^3 
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sioni e i pensieri suoi nei iraUati ehe si terminarono 
l'anno seguenle. 

Le due squadre al rilorno non ebbero allra novitj 
ehe la perdita di uii cavahero di Rodi, morlo a bordu 
di sua infermiiä; e l' incontro nella riviera di Genova 
presso Levanto col famoso duca di Borbone, ribello di 
Fraocia, il qnale avrebbe voluto violenlare il Yeltori o 
l'Airasco. e rimenarli verso Barcellona, se non fossero 
stall destri a liberarsene"''. Giü costui corainciava a 
mestare uelle cose noslre, e si disponeva a quelle mag- 
giori violenze ehe gli frullarono !a morte sui prati di 
Castello presso di Roma. 

[Geonajo 4526.] 

Inlanlo si riposavano qaei signori di Madrid, essen- 
dosi al principiar dcH'anno seguente,nel giorno dieiasselle 
di geouajo, conclusa la pace tra 1' linperalore ed il Re. 
FrancL'sco riacquislava la liberlä, eedendo alla forluna 
di Carlo i suoi diritli sui regni di Napoli e di Sicilia, 
sui ducati di Milano e di Genova, sui contadi di Fian- 
dra e d'Arloä"*. Ma come usci della prigione, e tor- 
nossi a Parigi. si fece sciogliere dalle promesse: e 
conforlato dai principi italiani (eui pesava trovarsi alla 
mercö di Cesare), slriose una lega, chiamau sacra, con 
papa ClemeiUe. coi Veneziani, coi Fiorenlini e col duca 
di Milano, e ripigliö la guerra coniro 1'linperalore "'. 

*" Bosio, 40, C: « Nel detto viaggio di ritomo.... trovarono il 
duca di Borboneael porlo di Levanto, ehe voleva etter« orcompa- 
f/nalo a BarrtfUnta  » 

•^ De MOST, Corps diplomatiqme, I. IV, pirt. I, p. 399. 
OHSGOIIID ROSSO. Storia dellecou di tfapoUdal 1526 al 4537 

sciitu p«tr modo di gioroalti. in-i. Napoli. 1635, p. 8. 
fiiiAKCä eit., i7l. 

•" JoAx-tKs CHBisTiAnrs Lr»iij. Codex ItolUi- diplomatir., lö-fol. 
UpsU, 1725-35,1.1, p. 175:1 Liga Moncta inita ufer ClemenUm VII 
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In quella volendo papa Ciemeole spedire in Francia 
un uomo di -somnia tiducia. die. sollo specie di con- 
gralularsi col Re della sua liberazione, vedesse secre- 
lamenle gli affari della lega di Cognac. spacciO il suo 
tidaüssimo Paolo Vettori, generale delle galfee e caslel- 
lano di Civitavccchia, come era giä previslo nei capi- 
loli pel caso di missioiie siraordinaria "\ e piu volle 
aveva pralicaio a\ campo di Lombardia ed allrove senza 
sraeuerepcrquestorufficiodi capfiano del mare. Paolo, 
avvegnachö corresse le posle in grandissima diligenza, 
non ollrepas^ö Firenze, poichfe in qaella cittä improwi- 
^raenle pose fine ai viaggi di queslo mondo, e giunse 
ai lerraiui dell'altro. lasciando nella massima coslenia- 

tu zione gli amici.    • 
La noslra squadra si miseaduolo: negregramaglie, 

.lendardi a mezz'asta. narnme cot velo, e cannot.ale a 
lunglü iulervalb. lutanlo i pensieri di tulli volgeansi alla 
novilä ehe avrebbe a porlare in quei paurosi giorni 
l-elezione del nuovo Capiuno, come vedremo nel libro 

segueote. 

P M Prancitcum I GüUUP mjem, respublkas Venetam et FMi. 
«m. «. nnn Prancrsrum Sfnrl.am mtdi.UwenM.fn, ^'i'>''''''9!''°- 
lum V, eltclum rom. ,mp. Artum C^naci. dk -TX» maji MDXXVI.' 

•" A.CH.vlo STO..CO. in-8. Firenie. <848. t. VI. P- «70, 280, 

335,354. 





LIBRO   QIAIITO. 
Capitano   Andrea   Doria, 

dei Signori di Oneglia. 

Ii52(>-1533.| 

MOMMJliIKIO   DEI   CAPITOLI. 

I. — Chiamata di AnrJrea Dori%. — I miei Critici. — 
Confondono Andrea con Giannandrea, sempre da mfi di- 
Blinti   — üoXnie e ritratto fisico e morale (maggio 15ii6). 

II —Navigliesoldi per k guardia.—Caslellama di Ci- 
viiavecchia. — Primo corso conlro Barbarossa, fugalo il pi- 
rata, e presigli quindici basümenti (giugno i520). 

III _ La Ipga di Cognac. — Capitani e ingegneri papah in 
Umbardia e Ilomagna. — II Doria sulle maremme di Siena^ — 
Piglja Talamone e Orbelello: ritiene Porlercole (luglio 1.>26). 

lY — Asscdio di Genova per mare e per terra. — 11 
Doria a Portofino, i Francssi a Savona. - Fazioni diverse 
(agosto 1526). — Battaglia navale di Codimonte. — ViUoria 
conlro l'armata di Spagna (19 noverabre 1526). 

V. — Invasione del regno di Napoli. — Andrea »barca le 
bände nere in quei rivaggi {febbrajo 1527). — Tregua e di- 
sarmo (25 roano 1527).— II Borbone conlro Roma, e il sacco 
(6 maggio 1527). 

VI Condotta e fede di Andrea in Civitavecchia. — Salva 
U papa dair iiltirao pericolo (agosto 1527). — Piglia licenza 
(dicerabre 1527). —Passa dalla Francia alla Spagna. —Laacia 
in Civilaveccliia Antonio Doria (15 dicembre 15-27). 

VII. —Antonio continua il capitanalo di Andrea con BCi 
galee e due brigantini (18 gennajo 1528). — Richiesle le no- 
itre galie dai Gerosolimilani per riprendere Rodi (setlem- 
bre 1528). — Accompagnament.» degli ambascialori a Genova 
(1529). — Cessione di Malta a' cavalicri (1530). 

YlII. — Solimano in Ungheria. — Soccorsi del Papa al- 
1' Imperatore. — Armamenlo navale.  — Scritli di Antonio 

>Doria edili ed incditi (1531). 
IX. —I Bonavoglia. — Necessila di tale gentc, e metodi 
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di averne. — Vitto, veslilo e soldo. — Dilficoltä di scrivernr. 
nello Stato. — Metodo del giuoco. — Le gazzelte manoscnlte 
0 Avvisi di Roma (1531). 

X. — Furze navali dei coUegali e dei Turchi in Levanto. 
— Incontro coi Veneziani. — Scorrerie di ricognizioni fago- 
sto i53'i). 

XI. La citlä di Corone assalita. — Batlerie di terra e di 
mare. — Slanovra singolare delle galee nel baltere, non in- 
tesa dallo Jal. — I rimburchi per poppa.— Scale volanti, 
e palischermi bündati (agosto 1532). 

XII. ^Assalto delle fanterie ributtato. — Assallo dellc 
([alee, e presa di Corone. — Chi fu il primo? (21 seltem- 
bre 1532). 

XIII. —11 Boccorso dei Turchi sbaragüato. — Buche di 
lapo. — Resa del castelto. — Moderazione dei vincitori (22 set- 
Icmbre 1532). 

XIV. - Corone presidiala. — Nuove ricognizioni inßno 
ai Dardanelli, e rieche prede. — Occupazione di Patrasso e 
della röcca (2 ottobre 1832). 

XV. — II golfo di Lepanto, e i due castelli. — Espugna- 
zione di Rio per opera dei marinari. — Sedizione dei soldati 
(15 otlobre 1532). 

XVI. — Assedio di Antirio. — Combattimento alta Cam- 
pagna. — II nostro quadrato e le maniche di archibugeri.— 
Batteria nella notte. — Assalto, uccisione, mina (20 Otto- 
bre 1532). — Ritoino cd etTetti della campagna. — Cacciato 
Solimano da Vienna. — Antonio se ne lorna in Genova (1533). 



LIBRO  QUARTO. 
CAPITANÜ     ANDHEA      DüKIA, 

DU     SIGNORI     DI    ONiailA. 

[Maggio152G.' 

I. — A ridosso di uno scoglio nella Liguria occi- 
dcnlale slavasi quasi nascoslo per (luesti tempi UD 

capilano eccellente, ehe aveva a diveriire il piü grande 
e rortuiialo marino della elä moderna, quando papa 
Clemenle trovandosi in grandi maneggi, nel maggior 
bisogiio. senza capilano di niare per la improvvisa 
morte del suo Veüori, volgeva lo sguardo proprio a 
quello scoglio ehe copre il piccol porlü di Mentone, e De 
cavava Andrea Doria per mellerlo al comando della sua 
armala navale. Quesü sooo falli e servigi intimi di uii 
Genliluomo geiiovese a un Ponlefice romano, di un Do- 
ria a un Medici, non c'entra predomiiiio nö di Francia 
De dl Spagna, e si tratu bene o male delta pubblica 
saliile: perü falli e servigi al solito dalla comuoe degli 
scriiiori, anche in Ilalia, o non conosciuli o disgra- 
daii. Dirö dunque io di Andrea per quesli lempi, ehe 
ofTeso giä prima dai ministri cesarei pel sacco di Ge- 
Dova, epoi dai minislri francesi per conto di onorie 
dl paghe in Provenza, erasi ricondotlo colle sue galere 
presso il principe di Monaco, dove una volla l'abbiamo 
iöcoDirato': e dirö ehe venendogli da Roma l'onorevolc 

•OiTiftiDsdl-, p. 388. (V. sopr» p. 190, *t «gorto 4628 . 
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chiaraata, voientieri coglieva I'occasione di rimeller-si 
3l lüigo. Occasione die, presa di volo, quanlunque per 
breve lempo, doveva far megüo conoscere al mondo 
quesl'uoino, e menar lui e la sua casa alla suprema 
altezza, dove ai privali sia dato giugnere senza diven- 
tar sovrani. 

Fin dal principio preglierö i miei critici di non ve- 
nirmi a confondere questo notissimo Andrea Doria con 
nessun allro dei taiiti Andrea, suoi antenati e successori; 
e specialmenle di non confonderlo con quel Giovanni 
Andrea tigliuolo di Giannettino, cui noi per proprielä e 
vezzo della noslra lingua diciamo con sola una parola 
Giannandrea. Coufusione incredibilel dove nondiraeno 
sono caduti non pochi doUoroni, e speclatmeole in Ger- 
mania lo scritlorc di una rassegna inlorno alla mia storia 
deila battaglia di Lepanlo; arlicolu inserito nel notissimo 
giornale storico ehe si pubblica dal Syhet in Monaco di 
Haviera*. II Signore della criiica avrcbbe volulo da me 
inlorno ai canipioni della baUaglia üi Lepanlo maggiori 
notizie cavate dalla vita di Andrea Doria, scrilta da Lo- 
renzo Cappeltoni, e da Carlo Sigonio. Dalla vita di An- 
drea, mono undici anni prima di quella ballaglia? dal 
Cappelloni die siamp.iva la vita sei anrfi prima del com- 
battimenlo? Dovrem noi dunque abballuti in terra^ e 
sralaii pur delle cose noslre, menar sempre buono il pa- 
rere di diiunque pre^ume insegnarci la confuslone dei 
libri, dei lempi e delle persone? Tanto ba^ti per saggio. 
Tu perö 000 quesio, savio iellore, potrai far ragione ao- 
chedi altri censori,die senza sludioe senza corlesia,pi- 

* SviiL. Giornale itorico, m-9. UODICO, libreriadiT.G.ColU, 
t. Vlll. quadirno iv, anno 486«, p. MO. — A mia ricbiesU la Di- 
reiione reliiflc6 l'equivoco, e mi specfi in fo^ltelto rolante ua 
esernpliTe deirammeDda pubblicata l'anoo segueote 1863, p. 149. 
ehe coQsenro preuo dl me. Ci6 ricordo ad ooor« delU Direziooc- 
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plinndo i'aria di professori veterani, lanto si manife- 
Mano da sfe giadici immaturi e incompelenti (massime 
nclle cose lecriiclie), a dislingiiere il vecchio dnl niiovo, 
U croriaca dalla sloria, e simili, quanto allri a dJsliri- 
guere il nipote dullo zio. 

Volendo piü ehe siami possibile loglicre ogni pre- 
tesio di sconci pquivoci dalla menle di chicchessia, io 
mello qui a pife 1'alberetlo genealogico *; ed insierae 
ripelo irovarsi spesso, e ritornare sovente nclla casa 
Dona il nome di Andrea, ora solilario, ora in composi- 
rione di allri nomi, per individui diversi: e special- 
menle allra essere la persopa di Andrea capitano di 
Clemenle Vll e di Carlo V; altra la persona di Giannan- 
drea capilano di Filippo II, e nipote in quarto grado la- 
terale deU'altro. Del secondo non abbiamo iiiuiia biogra- 

• r.ESEALOüiA dei principi Doria compilsla sopra i documenli 
genovesi da A&O.STISOOI.IVIEIII. M'mete, mdaglie e tigilU dei principi 
Dorw, in-8. Geoova, 4859, p. 30. — E da L. T. BELOIIASO , H pa- 
bsio dei principi D Oria a Fasiuolo mit'atlonle di undiri lavole. 
'•«eoovi, <87t, p. XIV, lav. prims: ^ 

Alberetto  Genealogico  dei  Doria. 

FRANCISCO, qti. CEVA 
a. C*urlu unsildl. qn. Uinnanl 

A»i »Isqarl dl AsUb* 

r  
GlOVAXXt 

 1 
CSVA 

•. f^p«« Darlk, qa. EDHCII- 
Bl(iMt« dl tM—nii" 

TOMHASO 
1 Int« Onlla. t*. Lsrra» 

I 
GlA!««*TTtllO 

'-•H«l> ClBtWWBl-UlWaMUiW 
••' UMM. liirfb»* dl mm*. 

AliDRiA 

GiA:t<iA!tnHi* 
a. 1^»- 

»!»•<• prfrtp«dl Xrift. 
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fia, come ho scritto *; del primo parlano tutti i diziotiari 
slorici in ogni lirigua e le vile speciali per lui singolur- 
menle coraposte, dal Cappellom conlemporaneo suo, in- 
fino al Guerrazzi conlemporaneo noslro. Dunque adesso. 
ehe siamo nel 15^6, e Andrea 6 vivo nella storia (non 
pel 157*, ehe egii era morto) dobbiamo parlare d<?i 
faUi suoi; adesso qui, e non allrove, gli ö lempo dl rl 
cercare per certi cntici il Cappellone '. 

Andrea Doria, allievo della scuola romana, come 
cotui fhe qui in Roma sollo iNiccolö Doria suozio, nella 
guardia papale al tempo dl innocenzo VIH genoves«'. 
aveva fallo la prima milizia, era passato poscia a N^tpoh 
in servigio degli Aragoaesi; poi la seconda volla i" 
Roma col prefelto Giovanni della Rovere; appresso coi 

* P. A. G., Marcantnnio CoUmna alla battaglia dilspanlo, Fi- 
renze, Le UonDier, 486*. p. V7, dove si descrive lela, la BsoDonü" 
e il carattere di GianDandrea: p alle pagine 41, 45, 425, ec-, de«' 
parlaodo di Andre« (luUochö incidenteaieote) ^i aggiange sem\'f 
llüecctüo. oLoxio, per calcar meglio }a diversila delle due T''' 
sone. E penhö d(>l primo trattaDO tuill i biografi, ho detlo d< 
secoodo: ' Niuiin biografia, a mia tiolisia, parta di GüumandrfJ 
mtfn ehe quella di Brantiintt. • (Cos\ ri[ieto ancbe oggi 15 logii 
4875. — Dirö a luogo e tcmpo della aua autobiogralla p«rduU.) 

* LoRRMO CAPFELLOM [alla geoovese CapeUone). La vtla f 
gtsli di Amdrea Doria, ia-8. Venezu, Gabriel Gioljto dei Ft>rran. 
1565. {Sotale ramto:] 

CAROLI Si(.o:tit, De VUa Andrea Doria, Ubri dmo. ext. in' 
op. ooin. ill, io-fol. Milaoo, <:33. — Geaova, 4586. 

PoMPso AjijiOLFiM, Viia « fiitli di Andrea Doria. Irad-'' 
dal latino di CARLO Siconio, io-S. Genova, 4598. (Cito la iraduzionf 

F. D. Gi-ERBAiii, Vita di dndrta Doria, due Tolami in-*^ 
ytlano, Guigoni, 1864. 

SIoRRRi, LAPVDCAT, FKLLRX.DE CnK*?(EL. BtocR^ri* t^'' 
vertäte di VmtJin, Diiio^ARiorf^^'i uomiin Ulufried. in Pado**-'' 
ogni altro MAKCALB ttorico e DJIIO^AHIO di erHdüiime, tuUi in^rri:'' 
ptriano di Andrea, e So qui DIUDO di Giaonacdrea. (Come ho deit' 
cos'i ripelo a' mi^i Crilici.) 



-JiioiöSO.] CAP.  A-  DORIA. 275 

»uoi genovesi in Corsica; e finalraente, disguslalo nella 
palria degli ostinati disordint tra le Tazioni di Francia e 
di Spagna, porse di buon grado l'oreccliio allalerza chia- 
maia della prima cill;i. Aveva allora sessanl'anrii, essendo 
natonel li66 la noUedisant'Andrea In Oneglia signoria 
della sua casa; ma vegeto c robuslo dimosiravasi uomo 
capace negil altri treniaqualtro anni della vita di fare cose 
graudi. ün hello e nobile aspelto di quella pienezza e gra- 
Tiü ehe gli anlichi hanno espresso nella immagine di 
Plaione: complesso ed allo della persona, un grande ovato 
di vollo, fihroso il collo, ainpia la fronte, corla la capi- 
eliaiura. lunga e di-^tesa la barba, slrelle e sotlili Iß lab- 
bra, l'occhio inlenlo ealquanio fiero, e il musco!o delle 
ciglia inlino al mezzo abilualmente corrugato. Fermo 
öei proposili, sobrio nei piacerl, parco nelle spese, ma- 
?nilko neile ulili circostanze, e sempre assegnalo del 
^uo e deU'aUrui. Täte ce io mostrano i fatli, e gti scril- 
'cri della sua vita, e il suo stesso leslamento: e tale an- 
cor si riveta a chi considera l'espressione del suo volto, 
inciso nelle medaglie, scolpilo nei marmi, e dipinto 
lelle lele, specialmeote nei classico ritraito ctie si con- 
s^rva nella galleria romana de'suoi discendenti, colorito 
per mano di Sebastian Luciani. detto dal Piombo, pU- 
l«re della scuola veneziana di quel valore die tiitli sanno, 
'^ massime pei hlraUi ai suoi giorni ed anche oggi ri- 
PQtato eccellentlssimo*. 

• GicsKP» MiLGHioiiw, Guida di Roma. Galleria del Palaizu 
^orii.in-«. Rom«. 1835. 

Ac(vni>o OLITIBHI. Unneie. medaglieeti^UUdHpriitcipi Dn- 
^. iD-«. Genova. IIT- 4 e S. e M BUO tesUmento e codicflli. a p. 8ti. 

Pisi e Slinütsi, Srritlura di arfüli in fblografia, iD-4. Fi- 
^M, <870. — Pfbarttano del Pinmbo. 

VA**»!, ed. Le llonnier. X, *i: • Batliam ritraue onroro 
^*4-«a Doria.ckeera rel mfdetimo modo mirabile. • XIH. 4GI; 
* ^ Bnxuteo poco iopo a mo$utfpior Giovio amiro ru> fece il ntratto 
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JGiugno 4S?ti. 

11. — Ai priini di giugno Andrea era giä inveslilo del 
nuovoufiicio. comecapitaiiodella navalearmaladiUoiiia. 
e castellano della fortezza di Civiiavecchia, seCondo gli 
slessi capiloli del Veltori. A lui il coinaiido delle due m- 
lere e de" due brigaiitini permanenli; a lui la cond>.ii.i 
di altre sei galere di rinforzo, qiialtro proprie, e due<li 
Aruoriio suo congiunlo. II riome di queslo Antonio de^' 
essere tin dal principio awerliio bene dai lellori e n- 
cordato, perclit: enlra ora luogoleneiite. e poscia re^k'ri 
successore di Androa; e ci darä «laleria alla conlniu^ 
zione del libro qiiarto, come ce l'hanno dala pel se- 
condo i due da Biassa. Crcsciuli i legiii, infino 3 difL'. 
anclie i soldi del nuovo capilano ebbero a salire da »ino 
a irenlacinqiie mila ducali per anno, facendoseue i^' 
gran paite il rilralio da nuove gravezze imposio :••': 
macelli: di die inalcontenti i beccaj tumulluaronu n 
Homa, e fecero sciopero; dandoci a vedere ehe niente c 
nuoTO ncl mondo'. 

Abbiamo adunque in punto dicci baslimenti, sotlo 
ccceltente capilano; e dobbiamo aspeliarci degni fatli coir 
Iro 1 pirali, se pur non vorranno i negoziatori di Cog»3i 
a tra>cinarciailrove. Nel vero, coiue Andrea ebbe u^b'' 
il Barbarossa. per allora giüvane pirala, esser compar^ 
sulle oiareiume di Toscana, in quel primo fervore u-^' 
subito fuori del porto coi dieci legni, e piü le Ire galere 
di Rodi, avendo coll'autüriü del Wpa, e coH'eseiur'* 

di Amärta Doria.  » XII, ö. 30. piü IX, <ö: • La «WHw i'» •*' 
dita Doria fatla dal Montortoti e da Alfotuo Lombttrdi, » 

Avv. GAKTAIIO AvitiNO!«i, Medagliedei Lujuri « dfÜa i*7" 
na, ia~a. Geaov». 4b'8. |>ag. tl4 : • Andrea Doriu. > 

» ScirioK£ AMHIBAIO eil., 359. i»: • in Roata i macOiaJ ' 
«ONO joUnoti per ut-riuU lUzj tH«ui dal Papa yer utHemtar IA f 
dMA 4i Änärta Dana, cm atxoa dato ilgmeralalo deUe tue aakt ' 
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ilel Vcttorj, persuaso quei signori a seguirlo". La spe- 
Jizione ben ordinata e presia si coronii di splendide 
serlo, certamenle prima ehe ai nemici fosse arrivala la 
nutizja deirapprestamcnto dei noslri mariiii. Itarbarossa 
aveva giä noesso a soqquadro le mnremme di Toscana, 
senza trovare niuno ehe polesse resistergli, o dargli no- 
velle di ciö ehe fosse di qua dal monle: per ciö usciva 
Iialdanzoso dal canale di Piombino, e cot Ponenti della 
slagione volgeva verso la spiaggia romana. Tutto inleso 
col guardo süH'orizzonte, cercava la preda, quando gli 
stessi Libecciuoli ehe il porlavano a Scirocco col earro 
alla desira, gli posero dinanzi una dozzina di legni mi- 
litari, coperli dicolonecol carroa sinisira, esehierati in 
baitaglia, e lutti abbrivati cotilro dt lui. Si polrebbe dire 
ehe quasi agii occhi suoi non avrebbe ereduio. se non si 
fossero nioslnle sulle bandiere lechiavi di Roma, e le 
crnci di Rodi; e poi, come non rieonoseere all'altrez- 
z;ilura, alla ordinanza, al brio, i legni militari? Sorpreso 
aii'improvviso, e persuaso di non potere resislere, dette 
il spgno di pronla rilirala, c gitl<^ pel primQ la sua ga- 
leoüa Telocissima a remo conlro venlo. Ma gii aliri, 
tuUi in un branco, briganlini, fusle e galeolte, quindict 
legni. Tennero a nn tralto nelle mani dei vincilori. 1 qiiali 
con gran fesla rienlrarono nel porto üi Civilaveechia; 
esultando i popoli vicini e lontani ne! vedere dislrutla 
U terribile masnada, iraprigionali in gran numero i 
Turehi, e sciolte le ealene a piü centinaja di Cristiani, 
a'cuni dfi quali allora allora avevano comineiato a re- 
Diigare. La memoria di qucsto Talio imporlaole sarcbbe 
l'erila.coinelaniealtredellenostre, se Tinlraraessa delle 
're galerc di Rodi non avesse dato ragione al Bosio di re- 

* BOSIO eil., III, 45, B: •• Andrea Duria, fallo generale dflU 
Qolert dei Papa, nom coii prrsto n'ebbe preto il pf/ueuo.che collau- 
''*tü rfrt Popa ebbe in • otuerva le Ire gatere delia Beligtone. > 

QMunvvm. OiitTT* 4$'PrraU, ^ 1. t4 
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gistrarla ne'suoi annali*. Dunque al testo dell'Arioslo 
possiamo ora aggiugnere piü largo commenlario, coii- 
fermanjotie la sentenza in ogni parte, anche nella zom 
liella spiaggia romaiia, dove ai noslri tempi si sarebt"^ 
ineno pensato ". 

[Laglio <526.i 

III. — Inlanto pubblicavasi la Lega dj Cognac, e gli 
alleati scopertameiUe si appre^^lavaoü alla guerra conlro 
l'lmperalore. Cacciarlo dalla Lombardia, mutargli lo 
slato di Siena e di Genova, lorgli il regno di Napoli. 
pareva loro altrellanlo facile neli"esecLizione, quanlo lo 
sentivano nel desiderio ". lo non voglio allontanaraii 
dal innre: perclö lascio da parle la Lombardia, dovc 
pestava il conie Guido Rangoni, il fainoso Giovanni dei 
Mt'dici, e Francesco Guicriardini; e dove giä erano an- 
daii per commlssione di papa Clemenle a rivedere le 
forlezze di Romagna e di Piacenza Antonio da Sangallo. 
Michele Sainmicbeii, Hallista il Gobbo, Antonio del- 
TAbbaco, e Giulian Leno '*. Lascio denlro lerra quesii 

* Bosio eit., 45, C : • Jndrw Dorta contro Barbarotsa famo- 
jiMimn prese wi man di Civitattcchia fjuindici vaulU da remo.. . 
litt^ralo un nurnfm grandiisimo di pnveri Cristiani sckiavi. • 

'• AKIOSTO. Fwioto, XV, 30: 
€ QMIIO i quel Duria cke fa dai pirati 

Sicuro it voüro mar ita lullt i lati. > 
" FoLiBTTA. Htsl. genuen. Ann., <ÖSö, in rln., ap. Burmam i" 

Tftwnw., 1,748, D. 
GIOVAUüI CAMBI, Storie; Ira le Delitie degti «rttdili loicani. 

XXII. «12. 
GiA» yATTEo GRimiNTi. LtlUta a äon Michele d9 Sglva. 

Utl. ätiprimcipi. in-l. Yenpii». (57.1, 11, i^i- 
OncciABM^i. lib. XVII, ed. eil., p. )<69. 
VftncHt BB^BTIITTO, Slorie fiorenlüu, üb. II. 
Avals ito cit, II, 363. 

" VAtiaiiit.. LcMonnier. X, 40.—XI, HO, n. 411. 
Paomsdt., 11.74. 300. 
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'•apilani ed ingogneri, e mi accosto alle maremme di 
^iena, dove il Doria si avvicina per sostenere gli eser- 
cili campeggianti in Toscana. 

Voleva Cleraenle metter giü il reggimento popolare 
dei Senesi  favorevole agl'Imperiali, e rialzare COD- 

iro di loro il partito dei l'etrucci. a capo dei quali era 
Fabio, congiunlo per malrimoriio colla casa dei Aledici. 
i'iirclö dal conline di Viterbo e d'Orvielo aveva spinio 
dieci mila tra fanli e cavalli contro Siena; e da Civila- 
vecchia aveva falto uscire Andrea colle galfee e mille 
fanti di sopraccollo per sostenerli. I dieci mila romani, 
fioreiitini e forusciti, coi commissari Antonio Ricasoli 
e Roberto Pucci, al primo scontro in campagna fiirono 
rolti dai Senesi, colla perdita di [utta l'artiglieria, e di 
quasi tutto il bagaglio. Reslö a compensare i darmi mi- 
naccioso il Doria dalla parte dei mare. Kgli prese quanle 
veltovaglie di tä venivaiio ai Senesi. impedi i soccorsr, 
assaliö i porti, ebbe Talamone ed Orbetello, e presidiö 
slabilmente Portercole ". Quesl'ultima piazza ritenne per 
quattro anni, arrabaltandosi indarno i priori di Siena 
tra le riiorlole della Curia e di Andrea, üncbfe il capilan 
Cencio Corso con  iraprovvisa baltaglia di mano Don 
•'ebbe ricuperata ai Senesi nel mese di febbrajo dei 1530. 

;Agosto <526.j 

IV. — Maggior Iravaglio aveva a portare la mossa 
'erso Genova; dove governava AnloDiotlo Adorno, so- 

" Aso-tTUi SiHiüsis, Bellum Jitliaaum anno üoxxfi geilutn, 
AiCB. ST. ti.. «860, app. VIII, p. 3^2. 

Lccil.to Bi^icni, Iporti tUUa maremma sanete duranU lare- 
f^iMica. narrazJone slorica con docuraenli inediti. AUCH. STöR. IT., 

**-«-rireni«, <870, t.XIl. pari« II. diip.i, p. 64, e docutn.»egg! 
GcicciARniüi eil., 1490. 
AMHtiATO dt, II. 359. 
SieuKio cit., Sfr. 
CAPfELLOn eil., 17. 
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.lenuto dat parlUo imperiale. Pensate Genova, cillii i!;. 
rendt-rc baon coiilo a chicchessia coll'armi m mano; pen 
sale AiitoiiioUo, beneasseltalonelpalazzo duc-ale, e rbo- 
lalo insieme cogli aderenti suoi di non volenie uscire; 
pensate i capilani di Carlo V, allaccalicoi denli a qiielia 
Piazza imporlanüssiraa ira lulle in llalia, ed anello nc- 
cessario per carrucolare verso la Spagna, >apoli ö Wi- 
lano; esse..do chiusa ogni allra hnea. specialmenle dai 
Francesi, e sapendo ehe perdula Get.ova. nh uomo pm, 
ne soldo, nö allro qualunque soccorso sarebbe polulo 
passare. Dunque qui il nodo principalissimo, e qui H 
conlrasio maggiore. 

Ne ru scrillo al Doria. il quäle rispose non esservi 
aliro mezio ehe siruigere Genova dalla parle del mare; 
mellersi coii due aruiale nelle due nviere, e lener.i 
pronli di qua e di 14 a combaltere unitamenle conlro 
rannala di Spagna, ehe nel mezzo verrebbe per cerio a 
porlarle i soccorsi. Disegno slrategieo. Se fosse slato 
eseguilo a tempo, niun dubbio ehe avrebbe dovulo l.e- 
pova aprir le porle, Anlonioilo  fuggire, e i Cesariani 
cadersi in pessiiuo termuie. Ma la bisogna delle leghe 
va sempre a uo modo; eiö fe dire con poea eorrispon- 
denia reciproca. Andrea si accoslö presse alla nviera di 
levante, ma i Francesi lardarono dair allra di ponente i 
Veneziani non coinparvero in leinpo, e gü Spagnuoli 
ebbero tutu la comodilä di provvedere. Enlrarono alla 
spicciolala. genli, vetlovaglie, danaro; teone di Spagna 
fresco fresco il duca di Borbone. eol grado di capuao ge- 
nerale deli" esercilo cesareo in llalia. 

Finalmenle a mezzo agoslo Tarmala di Francia eol 
conte Pielro Navarro prese Savona, favorlto dagli abi- 
Uiiti, nemici dei Genovesi; inlanto ehe dall'allra parte 
Andrea Doria colle galfee del Papa e dei Veneziani facevJ 
lesta a Porloüno, melleudovisi di forza per mare e per 
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lerra. Aveva seco i dieci legni della squadra papale, ed 
una quindicina della veneztana, venuti alla fitie in quesli 
mari.secondoi palli della lega, soUo il governo di Luigi 
Arraero ". Cosi sUHtero Ire mesi slringerido il blocco da 
levame e da poneiitp: a niuno piü concesso nö l'enlrare 
nfe 1' uscire, cresceva denlro luaggionnente la penuria, 
e fuori vie meglio l'aljbondanza per le molte e conti- 
oue prede ehe le due arnoale facevano sul mare'*. E in 
quel mezzo Filippino Fieschi, goverriatore delle armi a 
Poriofino, col rinforzo di oUocento maiinari butlatigüin 
terra da Andrea, dava la mald paga ai Cesariani ehe si 
erano ardiii di irasalire il moole, pensandosi vanamenie 
di poter riscuolere quel posto, e di allargare alquanto 
il blocco dalla parte di lerra ". 

i<9 novembre 45Jfi.] 

Finalmenle il grosso deH'armala spagnuola sal- 
pava da Cartagena per rifornire la piazza di Genova: 
venli galöe di scorta, venlidue navi da carico, grandi 
prpTvigio[ii, molii cavalli, quallromila fanti velerapi, 
ferrante Gonzaga, Ferdinando Alarcone, e den Antonio 
Lanooy vicer6 di Napoli, veiiivano di lungo verso il gol- 
fo: ma cosirelti da grossa tempesü di scirocco, ripara- 

*• S16O1110 cU., K: < Le galere del üoria te w pattarono da 
CiwiawccAio a Porlo/LiOf t qvelte dei Franceti vmnero da Martiglia 
^ Savona. • 

CAPPELLOSI cit., *7: • /i capitano Andrea con oUo galere, 
'^ lo stendardo del PtmUfke, andö a Portoflno.... et tedici galera 
'Stieme. » 

GicsTisiAKi cit-, 278: « Venw l'armata di Pranria et ripiqUn 
Sorona.... $i rongimMTo ({wittordki gatere rfei Vnniam con ui del 
**«J>a.... M tmlto trenlatell« gatere. • 

" BiiAiiis cit., 462, (in.: • Multis tuvibui frumenlo oauitit, 
1*9 Genmam petebant, caplis. m 

" Giu9ri]iiJt5o, loc. dt., 878. 
GtncciUDiio eil., (tZO. 
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vano a san Fiorenzo sulla eslremilä boreale della Corsica, 
aspettando 1' opportuniiä di movere tuUi unili al soc- 
corso di Genova". Per opposito i confederali si mcUe- 
vano in punlo cori deliberazione dl teuere il passo, e in 
gran frcUa da Porlovenere chiamavano quelle galfee ve- 
iiezianc ehe vi si erano raccolte a spatmare. Assembrati 
dlstesero l'ordinanza, inellendo in baltaglia quaranla- 
qualtro legni di linea cosi ": sedici gal^e e quattro ga- 
leoni di Francia, Iredici galöe di Venezia, e undici del 
Papa: al cenlro Pletro Navarro, alla deslra Andrea Do- 
ria, alla sinislra Luigi Armero. i galeoni alla fronte. 

Disposta in tat modo Tordinanza, e maiidate a cia- 
scuno Ic islruzioni precise per governarsi nello sconlro 
imminenle. si volgevano dl faccia al venlo, persuasi ehe 
il nemico con lante navi quadre non polrebbe venir«; 
allrimenli ehe sotlo vela. di buon braccio, e secoudo il 
rorabo delia giornata, come e dove essi aspeUavano. N^ 
ebbero ad indugiarsi gran fatto, chö a diciannove di no 
vembre ecco l'armala di Spagna dalla parle di Sestri 
Orientale; e incontanente i conrederaü all' incontro dal 
ridosso di Poriolino, navigando quelli a vela e questi 3 
remo risolulamenic gli uni contro gli altri. S' inconlrano 
dinanzi a quella lingua di lerra ehe i GenovesI chiamanc* 
CodimoDle ". Pietro Navarro intima la baltaglia con uo 
tiro di corsia, colpisce giusto, e mette abbasso l'asia c 

** GiusTixUito, t78: • L'armata di Spagna erano vintidtu «^ 
iptadrt. > 

** BitARCs, 432, 35: > Classit in qua <jttatuor gaieonts,tu^ 
rim trirtmas rtgia, tradedm Yenetorum, et undtdm ponliflcia- ' 

*• ATLA5TI Lcxolo, p. U, D. 65: « CodenuMte {aoWiCapod* 
mmte, oggi capo dtUa Chiappa, a ponent» di tan Frultitoto. > 

C&KT* idrografica del lUloraU della lAguria. setaiH^*^^* 
(teglt afBcUU e plloti della regii raaritu sotlo la rlireziooe dfll ^>^ 
»mmlrHlioc. G. ALBISI, grao-fol. Genovi, iSU: « Promoniorff 
di Pmtofimo . pmta d«tia Ckiappa. • 
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!a bandiera deU'almiranle spagnuolo: grida di lielo au- 
gurio tra i coofederali, e di confusione tra i nemici. U 
Doria e l'Armero volano inriatizi arrancati, e gli altri 
a gara conlro i vegnenti, Iraendo a furia di lulle le 
artiglierie. In breve le due armale di qua e di lä si avvici- 
nano, sparisce il campo del mare interposio, si mesco- 
lano, si urlaoo, si alTerrano; e riraane una selva inlri- 
rata d'alberi e d'antenne, scossa dal fuoco, dal fcrro, 
e dal cozzo. Una nuvola di fumo corre sull'orizzonle: 
t«ssa e bianca a priraa uscila; ma crescendo i tiri si 
condensa colle fumale seguenli, si leva ia vorlicose 
spire, lorreggia, si oscura, iiitercella la luce da ponenle, 
e Dasconde il sole priraa del Irainonto. Tra quel lenebrlo, 
loanlo lu mal inlesamenle riguardi, non vedi ehe lampi 
«"tro lampl; e non odi ehe il rombo del luouo tullo 
intorno, e lo scroscio delle murale. e il precipizio degli 
*'irazzi, interrolto sollanlo dal fremilo dei comballenti. 
11 mare intorno si fa livido, copresi di rollarai, ribolle. 
E dopo qaallro ore di comballimenlo, quantunque cre- 
*M la nolle, puoi vedere rarmata spagnola rolla dall^ 
'esta alla coda, aicunc navi sommerse, alire prese, e la 
Waggior parle in fuga per l'allo mare, e raalconce, cor- 
rere per riceUo inverso Napoli. II venlo e la nolle levaoo 
l'i avanzi delle loro navi dioanzi alle noslre galere ". 
Dunque gli alleali manlengono il blocco, e lo slringono 
oiaggiormenle: ma non per queslo Genova apre leporte; 
>nzi osiiData nella difesa fioo agii utilmi di agosto del- 
l'anoo seguenle, aspelta dl aprire le porle al Doria, al 
^'•ivölzio, e alla girata del re Francesco. 

•* Sisoxio elu, 86. 
CArrRiLO?(i cit., S8. 
GiDiTiüiAHi cft.,Z78, Y. 
VRtDitioTTi cit., 11. 48S. 
BiLCAiKcs, Her. GaiUc, la-fol. UoDe, I^S, p. SSO. 
UcuTOKi, Amt., iSW, pr<^. flo. 



iH LIB.  IV. —GAP.   V. [GeaB.-reb. 1H: 

IGenDBJo-febbrajo 15X7.] 

V. — Or qui la maleria sempre piü mi si arruffa: 
ed io nfe voglio allungar ie fila, nö posso Ironcarle. Seiilo 
dentro di me la slessa ambascia, giä provata da Jacopo 
Sadolelo, vescovo allora econslgliero di papa Cleraeüte, 
e poscia amplissiuio cardinale, quando inulilmenle stu- 
diavasi a dissuadere coteste guerre iDlestine". La sies^i 
ambascia dico, e forse maggiore: percliö a lui fu cou- 
cesso allorilanarsi, ed a me non k dato polermi lirare 
da parte. .Meller6 dunque in compendio quaoto per DO* 

cessilä delle seguenli sciagure mi tocca. 
II Lannoy, novelio vicerfe, sbarcalo a Napoli dopo 

la rolta di Codimonle, piglia il comando dell'eserciio 
imperiale, passa i coafiiü, occupa Frosinone; e i Coloo- 
nesi in Tavor suo levaoo niniore oella Campagna. R^DI'' 
da Cere e Alessandro Vitelli ricacciano indlelro II l^a- 
noy, e costringono i Colonnesi alla fuga. Clementeaüor' 
chiama il conle di Yaldimonte, ullimo rampoHo delU 
casa .\ngiotiia per mcUerlo cotle armi sul (rono <^ 
Napoli". 

Andrea Doria, rlchiamato a Civitavecchia, imbarca 
Ie lerribili baode nere, capilanate da Orazio Baglioi^' 
per la morle di Giovanni de' Medici, ucciso poco anzi dl 
una archibugiaia nel llantovano'*: imbarca alla Ftuin^ra 
del Tevere il nuovo Re di Napoü, ehe procedendo com« 
luogoleDenie del Papa, e sosieouto dalle forze di Venc- 

' RATKALDrs, Am. mxl.» (886, n. 10: • Janbui Sadt^ 
tptxxtpiu Carpecloraetensis, pottea cantmaUi, yui Pomtifici a ai*l** 
•Tal, tzItUt umper beiti diinuuor. • 

^ GH&oaio RoiM, GiOmoU dt., p. 4. 
Giismii^FS. Ber. Vtml., in-fol. Argeolorali. IMI,P-äB*- 
BiLCiiBCj, Rtr. GalUc, In-fol. UoDC, 1«tS. p- SSL 
VtiDiiioni cit., »,47a. 

•• A)uiiiLATOciL,U,363. 



CMB-f.b. 1537.; CAl'.  A.  DOKIA. 'IBÖ 

liaediFrancia.occupa Ponza addl ventitrö di febbrajo; 
«'Ji lä coi proclanii e colle armi pigiia Mola di Gaela, 
Torre del Greco, Castellamare, Sorrenlo e Salerno". 

AI tempo stesso fierizo da Cere, Alessandro Vitelli, 
•"•razio Baglioni, Baliisla Savelli, Pielro ßiraghi ed al- 
ireiiaii condollieri del Papa s'impadroniscono di Tagüa- 
»zzo, di Sora, dell'Aquiia, e giä giä si appressano^ 
»lle raura di Napoli. secondo i disegni preparali dal lat- 
lici maggiori della lega. Tulto a seconda dei toro desi- 
'^''1 neli'Ualia mendionale, e continuali successi delle 
«•mi per lerra e per mare". 

;25 marzo (527,, 

I CesarlanI dall'allra parle, palpitanli all'immanente 
* finale rovescio, pigliano I' unico partilo ehe resta ai 
•iKperati in questa falla guerre. Mandano oratori al Papa, 
" gUlano in ginocchio, e fanno ogni sforzo dl spavenli 
«di iranelli per dislaccarlo dalla lega. Ora essi peiisano 
« pianlo dei popoli, al sangue degli Innocenli, al irionfo 
W lurco» ai progressi deH'eresia: in somma non chie- 
'^ooo altro ehe tregua. E I minislri di Roma con Cesare^ 
''"amosca, inviato dal Lannor, addl venlicinquc di 
*^rzo in fretta e in furia» coo poca parlicipaztone degli 
*'^li, soUoscrivoQo la iregua di ollo raesi. 11 Lannojr 

** Gi4. UATTIO GniiBtTi, Uu«i-a a metter Andrea Doria, (ra 
« • LeUer« dei primcipi. • Veoezia, <B73, II, <65. 

IBBII , Corritpomdenza tfgrtla col cardhula Agnitino Trivul- 
**- decifrata « pvblUcala dal marcheie Fiüf^ Ouallttn, iD-8. To- 
^, *Wi. 

C«rrKLLOni ci(., 18: « U PomUßce.... chiamö Andrta a Civi- 
^*cchia, ä fuulff imtartd.... aUvmegtiKi di guerra.... toll» H ca- 
'^ di Orasio SayJione ... e oJla Fimmara dt Roma montignor di 

" BKLCAIBITS cit-, Seo. 
GLtccrAiDiSi cit, 12(2. 
MtriATOBi, Amt., tB27. 
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sgorabra dagli stall ciolla Cliiesa; e Clemenle ricliuiu 
indielro da ogni campo le railizie e i capitani, dandu i 
congedo a tuLii per levarsi dalle spese ". Pensaif ^or- 
presa e rabbia di Franccsi, di Veneziani e di Fior<i. 
lini: peosate scorno e roviria di Curia e di Komarii. Kcc' 
il puDlo: resliarao soll, e dlsarmati. 

[6 maggio 1527.] 

11 duca di Borbone venulo poc'anzi di Spagn^ ' 
GeDOva e a Milano, con suprema auloritä, come >' 
dello; gifi indetutosi con Carlo« e conscio piü cbe aUr 
delle secrete iitteozioni di lui per ogni caso di qut'ii< 
guerra"; iionvuoleudir vcrbonfe di pace.nä di lrt'?u3 
nb di Lannoy; dicendo noii avere esso solio^critlo nul) 
nk esser tenuto a oulla dalla lirma defcli aliri: anzi 3 f< 
eise proleiila di votersi coiiiinuare nella marclaU vorf- 
Fireiize e verso Houia. Fraticesco Maria della Ruvvr' 
duca d' Urbirio e generale dfi Vt^oeziani, richiainato i 
suoi signori perquesii casi olirepO.consapevole dcU'' 
mo de) Medici SQI conlo del Roveresclii, e dei bni di i-- 
renzo ^lä duca d' l'rbino, chiiidä gli occiii, e lascii f^r- 
Dunque ii liorbone si avanza dalla Lointiardta rer&o it 
ma seoza o&Ucolo; e con lui U famoso Frandt'^l^^. 
degli slrozzini, e trenlamila uonitni d'ogni  nazK'i'' 
ledeschi, svlizeri, »pagQuoli, Uaniiniiigbi. luterani c : 
baldi. Co$toro sicuri per to scioglimeolo detl'MCTi:' 
papale, e tralli all' esca delf ifigordo boUioo, danno I' ^ 
nllo a Roma addi cinque dd mese di maggio 15^7. 

•* CuLKmii. Pr. VtU EffitUita «4 aeim dnwrM. Ib*. C***^ 
X, IV, 17. 

Il4i»u»r», JIM. «cef.. 4ftl7, o. II. 
" Gietmuni ciU, ttS.'X: • /l diM« di BorUm». qmlura' 

dslo im i^a^M m port«« CM C*mu». ritorwö • Gc*w CM ^W*'' 
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ti mtggio 15i1.i 

K quanlunque il Iraditore di Francia. e corifto di 
• iia iniiveraraenle lasci la viia nei prati di Caslello, 

•-:iiineno l'opera scellerala si compie pei seguaci del 
no iiurne: i quali net di sei di maggio uccidoiio quaitli 
'ogllono per le strade di Roma, dicono (inaUroinila 
oiiadini; e saccheßgiano la cillä, le cinese. i monasleri 
too uiito sfogb d'avarizia, di libldine e di crudellä, 
qoanio mai nfe prima nö dopo» nä dullc barbare geuti nfe 
''«llf iociviltle, iiou si era vedulo iiella atlliUa cillä". 

" MARCILLO ALMIU«! (romano * leslimoDio dl vcduU). Di- 
i^-no Mprail tacco di Roma. üs. DeirArrhivioCapituliDO, Crcdeoi. 
XtV.cod. VII. da M »88. 

Anosiiio. Reiaiiont dfl $aeco ät Roma, dato U ui dj mag- 
1^' tSr, e cavala da ofctwii mamacriUi di pertOM IrovaUii prt- 
•»to. MM. Cattoal., D. VI, 33. 

JACOK) BonArtmrK, RaggitGi^io üorieo di tuito f oceorm 
t»no fgr §iorno mtl tarn dt Roma, dove «i Irmö frttentt, ln-4. 
^**otiä, 47«. 

FkAKUco GriccuwHiti. H «acco di Roma, In-«. Cüool«, 
*^ — Ed Opirt inedUe, vol. IX. 

PATBIIIO DB (lo«l, Mtmari» ttnrkke dei ptiMcipaU avvent 
**»* poVt,ct d- luHm, (terarti U pont.flalo di Cemenle VII. in-«. 

CxfAi GLOiiMica. Aiflorte oartHatm H dirtpta «rfru 
•"».la-*  Parisi. *538 

AfiA> RuMMi». Commemt. dg vUa tt r«VmM getlit Otorg,^ 
" Ca^tm u F'mmditmtiitnm, tai-fol. FreiMOfortr. «568. 

AMMTM. OtofofM * mrruria t,Caram.... en^ueie Uviom 
**t»mantndMmR<martrfufttirJ,i»'i. per», «oenot* tocl 
** «tML BUtllotwa Cacaut 2. Xm. 31. 

DocnoTi pub dal CortUiml. RofU, 1873. 
CA«LO lliLA«Kti. n trto di Roma. finmM, 4M7. 
ScinoiB VotncctL*. Sjrrmaiam drlSamtaro. «• 
E.wco S*M*cci, n pocwMU M CM6HMO. RoiDt, 187*. 
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[GiugQO-luglio 15S7.] 

VI. — Ora non mi lalenta il spguire lo sTotjriiiu'fii 
dei trallati intorrio alla persona dcl Papa, nb il discorrer 
(Jdia sna rilirata e dimora in caslello Sanlangelo. n- 
della fuga in Orvieto, nfe del Governo ehe fecero rin. 
peratore e i Confederali di questo inlricatissimo IHJ: 

zio. Lascio cui spella il riconciliamento di Cleoienle e '-• 
Carlo, la coronazione di Bologna, e rasscdio di Fin' - 
ze. dove niuna parte ebbe, nfc bella nfe brulla, la m 
inarina.Inquella vece inviio illetlorsa venir meco dow 
ci aspeüa .Andrea Doria: il quäle sorpreso dagli inas^' 
la(i avvfnimenti, senza isiruzioni, senza paghe, e M'I- 

parlilo, nondimeno mpglto di ogni allro coll'ingegi^o 
colla fede giovö alla causa ed alla Incolumitä del Vou'- 
llce. Imporciocchä avendo ripigllalo personatment«' 
casletlanra della foriezza, e il comando della piazza : 
Civitaveccliia, coi marinsri eco'Holdati delle galSe e c 
l'ajuto dei termzani, trovandosi in luogo forte f 
oatura e per arte, non volle mnl ronst>gnare la citij ^> 
Imperiali; oia vi si icnne semprc Terino e in buoi< < 
dine, lanlo ehe coloro non si ardirono di assalirlo: ^ 
opposUo pre&ero a carezzarlo. pregandolo con molt 
siDghe eJ impronies5e, ehe Tolesse acccllare la ctn, 
ed onirsi con Ccsare**.Ua egli, Termo nel proponht. 
c oella rede, oon si lasciö mai abbiodolare. Anzi piu ; 

•* Gncciimuuii. Slor., lib. XIII, ta-4. 46UI, leon B*^-> 
looco, p. 4M: t / jinlf ^pmiinli • MHCM mlfanm im tmt" 
SoMtanftto, ma mm finm onUa mtämimm facüilk ernrnftti* 
•Urt ^rUtrn • larrt; ft^tU fmHU « CMtaMwMfl rkw« rm>' 
P—. j-i—t^^. ^^x. orifiifirr "• 

MnuiMi, AmmU.itan.potL mti.:m I c^iitmi v 
IfCtn met«edo eem cUäfani il fi^»afaglur».... t tmmgmrc 
Smlmttia.tUrotekt^OtUQ.m CWtaMiltltoM. « « CMIw' 
ehm.... Ja*M Oarfa Hnn» rfi c ••^••ri CmUmterki». • 



mes&i secreli scrisse al medesimo Papa le proposizioni 
degrimperiaU: e da lui privaiamenle fa consiglialo di 
don dover preslare orecctiio alle loro rtcerche; ma di 
slarsenß feriuo in Civilavecchia, e di guardarno il porto, 
altrlmenti sarebbe cagione di farlo cundurre prigioniero 
in qualche fortezza di Spagna, comc era successo nel 
caso simile al re Francesco per la via del porlo di Geoo- 
*a. Conchiüdeva consigliandolo di non si niuovere, fln- 
c^ä egli non fosse fuori del pcricolo; e poscia di acco- 
siarsi piü tosto ai Francesi, ehe agii Spagnuoll, quando 
oc verrebbe il tempo ". Di quesli fatli non ineno im- 
portaoli alla storia universale, ehe alla marina, gli sto* 
rici Qostri muDicipali oon fanno moLto, 

[Agosto 1527.] 

Andrea esegul di punto in punto i eonsigti privali: 
ti leone coslaote alla guardia del mare, e il priino dei 
luoi iigilll, pubblicalo dall'Olivieri", si trova ancora 
^itaccato ad una letiera ehe esso scriveva da Clvitavec- 

** CirpELLOüt dt., 18, K: * Andrta da HapoU fac« rilorno *n 
CteiioMcrJUa.... im qmmia rtpmtimo tt ktaapeUolo accidtmU deita 
irtta di Roma.,.. M mtmva Aadrta m CMtameeUa.... prtgato dal 
ft^a» tioapmlttrtonockioagliimptriaU....ptrekiaesiaceerdaiHi 
ftK Ion aanbh$ $taio eaglom di fbHo coiHlmm prtgione im Spagna o 
• IbpolL • 

8I6O1II0 dt., 07: • /I Papa mom potmdo im qvoilo lempo ttr- 
finiMDoria,...«lmpiitoche^tramaoff«rtigramaparUli.iimM 
patmamal amxitio dt«latparaUrt.... la %o\kcitö ptr aecreti muri 
•d mppoj/jftarMJ äi UMOCO al r* di Froticia. > 

" AcMTixo OLITIBBI, MoaeU, awdajrHe « tigiUt dti prineipi 
A>rte,tll-«. fl|[or. GeDc.«a,l«10.p. 41 • Uv. i: • ItigitU dHpr^ 
^ tkiria du wii tttmtro aUa «M«i mmo pocki. II pnma tpetta ad 
J«inM /, k M orta taMca, «Uoocaio ad mm ktlara ehe yutl Prim' 
<%* (aoa ueor tale] aartataa ai fnltOari A 5M Giorgto t agoito 
4tt7 da CictUuMcrkia. Rappre$eala t aqmla disleaa Mlia croc« d* 
Samf dmdrea. > 

C—Mm*ifi. Q*mra4fftrmtL—i. IS 
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chia nel mese d'agosto di iiuesl'anno, raccomandjniu 
at protcUori del banco di san Giorgio in Genova l'abai-' 
Iraperiat Doria, eleito vescovo di Sagona in Corsica.del 
quäle avrä a tornare ii discorso. Finalinente quando etlo 
vedulo alquanlo di quiete, e Tanimo dl papa Cleraerile 
giä Tollo agli accordi, condusse le quaUro galfec di ?u3 
propricli in Savona'*; lasciando nondimeno con altre 
sei gal^e e due brigantini alla guardia di Civilaveccliu 
Antonio Doria, suo lucgotenente; il quäle fu poscia 
conftfrmato dal [*apa nello stesso carico di capilaoo' 
Anlonio ci darä inateha alla continuazione di queslo 
libro, intestato col nome della casa Doria. 

[Dicembre IST.] 

Cosl terminö sullo scorcio dell'anno ventisette Ü 
capilanalo Ji Andrea. Itosene appresso al soldo di Fraii- 
cia, ebbe il grado di generale, e!' Ordine di san Michel«.': 
ina non lardö guari a nuovameiite disguslarsi del re 
Francesco. Dopo la pacificazione di Roma, addl trciiu 
giugno deiranno venloUo (uggl di Provenza. e si cou- 
dusse a servire Carlo V, dal quäle QOD si dislaccö mal pin 
Capllan generale del mare, c di lulle le armate di Spagna. 
principe di MelÜ, cavaliere df^l Tosone, grandediprim^ 
('lasse, oppresso da molli fardelll, e legaio a slraoierJ 
furiuna, »enipre ugualmenle bravo, ma non scmpro 
altrettanto sincero. divenne Ira le mani di Carlo slru- 
menlo noce&sario della pubblica scrvilii, mascherala coii 
grande arlidiio in diverse maniere, c indarno voluu 
scaolere coi maneggi e colle armi dai pnncipi, dai 

**CArrKLLo^i.30: • EtpMtmdo da CicAnMcte a SOKNM. 

«Oft m nmgitmmtrt» nm U mltn gnlie frameni. • 
•• Bikito «t.. 111, C9. C: < NiWamto IIBS..- Ü Pmu/ktmMt« 

rfalo toWito* di mmmdmt meke igK »JF i»^ liu ü nodi im Mk 
(M fMfM {«lir«. » V. ippraso le BOle wn. 
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popoli, e dai Papi quariii (urono tra CIcmcnte VII e 
Pao!o IV. Non dico di piii: il suo nome c i suoi fatti tor- 
iieraono sovente iuüno alle ulllme pagiue üi quesLo c 
<)ell'allro volume. 

[IStS.j 

VII. — Continuaiidomi nel mio subhieUo, so di en- 
irare nei pensamenli dei nostri maritii, ehe, scossi da- 
gli strani ed iuCelici successi di Itoma, argomciitano ti 
lermine della loro intrainessa nelle gucrre iiitestine, 
latiio slrauameale governate; e sospirario la levata dclle 
3rmi a piü degne improse corilro 11 ncmico comune. 
Dopo la partenza di Andrea, trovo sei gälte e due bri- 
ganlini annali e pronti ad ogni fazionc ncl porlo di 
Civitavecchia; Irovo al governo il capitano Antonio Do- 
ria, giä luogotenenle de| cugino; e vado intorno a quci 
^^gni principi, ambasciatori, soldati e venlurieri fare 
asscgnamento *'. Vedo allresl in quel porlo i Cavalieri 
gerosolitnilani riaruiare la loro squadra, e coslrulre ga- 
iic di Duovo, coiue quelli ehe, tenutisi da parle con sa- 
vio coDsigiio daranle il sacco di Roma, roeno di ogoi al- 
tro avean senlilo il peso delle rccenli sciagure ". En- 
trati poscia nelle sinanie di fare qualche cosa, e mollo 
piürUlucchi della precaria dimora in casa altrui, fanli- 
slicarano sopra Rodi, sperando di polervi ritornare, se 
pur riuscisse di ritogüerc per Turza. per sorpresa e per 
secrete iaUlligenzel' isola dallc mani üei Turcbi. II Gram- 
nueslro e i suoi davansi di ci6 gran facceoda: e vede- 
TasiconlinuoandirivieDi di cavalieri edi emissarf, da le* 
vaoie e da ponente, senza die allri polesse pcnetrarne la 

** BoMO eil., II. 71, E: • Il PomUfiae.... wMt ytUam eomttdere 
akmm dHl« nw mi galere ptr mmirt« coVanmßla iHia JbliffoM. » 

GioTK), BAiVAtno, DMIA, « appreiao ill« ootoiS, e 4(. 
•• BoMo cJL, 48. E: • DM fOltr« MKMM, olUm mm'aUra ckegiä 

I« CMtaMcdUa r eru fiwf M luUo /WM. • 
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cagione. Ma ben sapevane papa Clemente, U quäle avcva 
promesso ai ball Saiviati, suo nipote, di ajulare 1* im- 
presa con lulle, o con una parle delle suc galere ". 

[t9siugno4529.] 

Se non ehe la prima mossa di quei legni non pö- 
teva non risponderc alle inutate condizioni della curii, 
ed al rivolgimenlo di Clemenlc verso la forluna pri.- 
potenle di Carlo. Diraeiilico delle alrocissime ingiurii'- 
r islesso Papa soUoscriveva addl ventlnove di giugti'^ 
il famoso tratialo. pel qu;ile J'eleUo Carlo doveva venin' 
in Italia, ricevcre la corona dell'imperio, dare la Mar- 
gherila d'Auslria ad Alessandro del Medici, rimeUerc i» 
magpioro grandezza questa Casa, e const-nlire a lante a!- 
Ire cose, ehe non mi torna il ripetere *'. Perö nfe le ga- 
I.TC gerosohrailtne si volsero a Rodi conlro i Turctu. 
nfe le ponlificie ad accompagnarle; nia lutli insieme cor- 
sero verso Cenova inconlro a Cesare, ehe afeva a ve- 
nire per la via del mare di Spagna. 

E<t agtHto t8S9 ] 

Tra i graaJi e dei primi CDlrö Del porlo con lulta 
la squadra papale di galt^e e di btiganlini AIcssaudro do 
Medici, futuro duca di Kireuze, accompagoato dal Ordi- 
nate Ippolilo suo cugino e da solenne ambascerla per 
complire con Cesare a nome di papa Clemente. e per 
confermarlo nella opioione della benevolenza saa **, Po- 

•* BMIO du. O, C: • A SfIvMUl priort dt Howta.... davmt 
dfttnmmO» fncmrmn 4i «tcrk futf«, t rht almtmo k iue ^dv* 
yiOBUMi Ai Sm SamhA ta aodo m\f!mo M« mamcatatto. > 

" De Uowt. CcTfa'Othmuar^.Vf^yx.^^^. 
V'tKili. etfli. ltor«DL. 1843.1.690. 

** lUfBALKl». JM. fcrl., 4Si», D. 70: « CtMMM Pp. H/, «- 
If'fo/Uw Carola Hr.. . (mlifato>,$. R. E. MrdinalM «i 
«rCMlalMl rWM 4miimmt ^ilffciMiPl. • 

Vivon. Slarto. *tkt. Boml., 1«3, II. M. 
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scia comparvero barooi, prelatj, e ambascialori cii ogni 
porle di Spagna, di Germania e d'Ualia, c finalmente ai 
iloJici di agosto sull'ora di vespro ecco Carlo d'Au- 
sirla, ecco la capiiana di Andrea Doria. e irenlasei ga- 
lere io ordinanza, c selUnla vele qiiadre tra caracche 
e navi grosse, ed aUrI ventiquallro legnl soUili, come 
brigantini, fusle, irafurelle ", e fregate; in lulto all' in- 
circa cenlotrenta baslimenti: piii dodicimila soldati di 
sbarco. e dumila cinquecenlo cavalli di guerra *". Dun- 
que bellissioie feste in Genova liberata. 

Appresso quei8igDorl,coo Cesarc.efantl^ecavalli» 
e bisognt, andarono verso Bologna, dovenell'oltobre so- 
praTTenrie papa Clemeiite. il qualo di sua mano coroni) 
Cario re ed imperalore net sicse di febbrajo dell'anno 
Kguente. 

lt4oMrzol530.; 

Cola in Bologna, coiraalorilä e favore del Papa, it 
*jrammae$iro ed i Cavalieri gerosotimitani ebbero da 
Carlo V la doDazIone della ciltä di Tripoli in Darberia, e 
per loro resideoza l'isola di Ualu, donde presero il 

** BiiiORTTO VAICHI, StcrH fioraUine, \a-to\. Colooii, 1711, 
P «7. — Ed. in-8. Fir«aze, tSiS, II. ti, SM: • Ctsor« agU dodicl 
4 dfo$to im giovetU tera a Gtmooa.... (attleria noMfnila ii^iUro- 
<*M&._ (teauia bitogm.... oomUi di guerra dmnüla dnqH^cmtn.... 
>»MM>i galmt del Dona * 6*1 PorttmOo.... ifUatOa vtU quaäre.. . 
MI A rwuml» mfurwUt« brigmtmi dna emto ITMU bgm. > {I/edi- 
*•(« iTverte Bella noU di «ren ianao cercato TirafitreUa sei 
^oa^oltri. Se iveitA irato il tnio, Mrebbefli veouto coii: Tra- 
f^rtUm, I. r. {BMIO, 11. GM. VAKHI, ColoDii, p. St7): Sped« 
* (ünUa foWto • aiOltdaa • vefa e • raoM. eoA dciu (Ulla t(U- 
(«AM al tnfiipm • ai paaareiB aopplaUo in Ofal patt«. 9 onva 
PwaTriM, par laptrflm dei porti, e aocbe pereonbaltimenli di 
^piiia « dl acputo. 

** Sitkir« cH., 479. 
Fitirra oti NttLl. Commmt., \lhUA. KaffUit,1^,p. 191. 
DaasAaMi Sco«, Storie. io-fol. Aii|u«U, 1713, p. 76. 
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nome, col quale anche noi da qui ionaozi cominciert'iii':^ 
a ctiiamarli". 

H531.) 

VIII. — IntanloSoIimano iraperatore dei Tarchi nnn 
erasi tenulo neghiUoso: ma dellc gucrre inteslioe ir.i 
i Crisliani lietissiino, dopo aver percorso l'Ungheria 
e saggialo la slrada fin sotto alle niura di Vienna, ac 
cennava di voler ripigliare la campagna con polenUssirii' 
esercito per venire dalla valle del Daaubio oel ceoiro d 
Europa ". Carlo imperalore, e il fralello suo FerdinanV 
re dei nomaiii, chiedevano istautemenle gli ajuti il' 
Papa": U quale l'aDno seguenle raandö in Germania i 
Cardinal dei Medici suo nipote con buona scorla di veio 
rane miliiie, e capilani famosi, e cavalli di guerra 
at quali Tu dalo con gran diuioslrazione di valo're. 
grandissima slrage d' infedeli, sciogliere I'assedio e li 
berare la forlczia di Clissa in Cogheria. It fiore dei capi 

*• SMUTUXO PAOU , Codict diptomaticv dM' Ordim Gtroioit 
nulamo, io-foi. Lucci. 4'37, H, p. 494. — Diploma etUto« pe^ 
Ibtu, Gono e Tripoli di Btrberia. 

BcMio dt, Ul, 80, C: - Tmon M privUegio deOa iomntor.^ 
di Jfolto. M Goto • di T^roU, dowM aOa JltUfioM im Carlo > 
trmdMo 4al tatmo md tolgar mottn Uioma itmwm.DuktiaCasU- 
frmeornaoBologmaädiUManoMDXXX.iMlisiem» Una.d» 

D> VnTOTCil.. m. KB: • U traiUimemmmUmCktmmr 
M «f0M' yUdt Mm ä CatUlfrmco. ptfilf lOf dB Aolonoü. VEK. 
pmwm y tfAtaroil... tgäA aaoit ndä H ^mmi h ptrpttuM.... A > 
«to nUgkm M Sf Jtm. nmmt f^ mMt. Ukn, •( /Iwe I« cA>' 
imu. plMct. «( UM d« TfireU, JbUte, •« Qoat. > 

** FusoKO SiHOTtM, AwmaU MrdkücAi r Kil« dh fhac: 
Onamwi. IB<4. Vfonü. 1873, p MI: aSottNaw) mmtb KM 

olto wto di «MdL • 
•* UMI QvnMk (diUo RodoBMBM), OMM a U. Laiac» 
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Uni e gentiluomiai ilaliatii si trovö raccollo in quei 
«mpi, dove erano Harzio e Pirro Colonna, Battista Ca- 
sijldo, Atfonso del Vasto, l'iennaria de'Rossi, Filippo 
Tumielli, Ollone di Monlaülo, Guido Rangoni, e Sforza 
BaglioQi, uniii col graade ingegnere militare Gabriele 
Tadini di Marlinengo, e col celebre condoltiere Ferrante 
Gonzaga". 

Questo sia dello delle cose di lerra per anlicipazione 
c in iscorcio, dovendo io a preferenza occuparmi della 
marina, dove al tempo istesso Cesare c Cleinente con 
oUimo coDsiglio preparavano sforzo di grossa guerra. 
Assalire Solimano alle spalte, minacciare la reggia di 
Cosianlinopoli, e logliergli il piü ehe si potesse della 
Grecta divisaTano, volendo cosl dislaccarlo per forza dal- 
l'logheria. Sapevano bene ehe la principale difesa con- 
tiste nelt'olTesa; e ehe noD si libera in altro modo piü 
ticilmente it proprio terrilorio, quaDlo invadendo il 
Krritorio nemico. L' esempio di Scipioiie \aleva allora 
e Tarrä sempre per lulli. 

A lal tinc papa Ctemeote ordinava ad Aolonio Doria 
di crescere la squadra flno a dodici galäe, e di tenersi 
proQlo alla primavera prossima per seguire in Oriente 
l'arnaia imperiale ". Antonio medesimo tutioaperlo, 

^noMo, tumptte io appendic« *) Fvrioto, di que^ Mccetti Ml 
*&M ptrUcod: 

I PoidU la ftn tpatla aOrimlM 
£ fwui ffWMla a 1« TWMdhfporU, 
ff voUo A uryo al giä «Wo OocUmU 
n mia mfptor poit ka tmo ptUo forU 
Par ftntt tcmdo; c ckiawia aWalia it^rtia 
llatia, Frmcim.« Im rowtama CUeM. » 

*» TMOOW Srtraceixo CAimcinso. Comwtimtari iM on 
tmtnttumUti TWdU, io-S-Hrtai«, lUt, p. W. G9. 

**KATm4iM:i. J««., tWl.B. iOfPfaurhacvtromlaUia. 
ti^m tmoiteim b ir$mti datä cot^jimMil. • 



4*J0 Liu. IV. — GAP. vm. !11ii 

parlando pur brevemenle di se, come era uso, ed in p«r 
sona lerza, iie fj ricordo nelle succinle pagioe di <jU' 
Corupendio slorico ehe dopo quaranl'anni licenziü all» 
stampe, facendo pcnsicro di magnilioare sollaßto le glor^ 
di Carlo d'Ausiria e dci successori, coi quali si era itr 
timamente legalo". Perö spese l'antiata nel coslrulro ' 
nel meliere in Imon asseUo le dodici galere, e lu'l f'" 
genle per aruiarle. Cosa facile nel Irenluno: abbond^T: 
it danaro, c simllracnle numerosi vivevano senza pa' 
tiio i soldali e i marinari congciiati a cagione dclla |>3: 
rioiessa e dclle guerre finilc in ogni parle ü'liaüa- '< 
lui la scelta dei migliori uoniini di inare nei paesi liH' 
rant; a lui la ctnaniata del piii valcnli delie bände ncr 
e dl quegli allri ehe aveTaoo comballuto in lerra >^ 
Roma e di Toscaoa. 

AvcTa Antonio intorno agti armamenli i suoi [*--' 
sieri parlicolari; dl ehe ha pur lascialo memoria nei: 
incdili suoi Discorsi sullc cose lurclicschc per la via ^ 
mare, dei quali viene in eoncio dare breve suoto pt' 
diiarire gli appreslametili suoi di quest'anno coile "^ 
stesse parole *'. Dlcc non polersi fare armata di mi'' 

DooMokbi, to-i. Veoexia, <6dä, p. 271: • I« gaUt dtt Pofa >'• 
ligmor Amtmio Doria, toro gmeraU. • 

** AsTOSto DotiA. Compemäio deO« COM 4i nu »oliwia «I »^ 
moriaoceormal momäo MI Umpo ättt in^/tnuor C^to Qiäaia. Gt 
Mm, «Dl. panr., coi Upl dl AoUNiio Bellooe, (371, p. 48: • L'mmo t^- 
orätmi t imtftnUort ek» Andrea Dona amdatm «Miro T twmal» 
Spliwina... com lanm,§AmigaknM Papa, »MU quah Ami'»* 
Doria an gmtralg, « qmttro ilpllfl Migiome di Hodt aoUo it tut' 
Ime StJvwH priar di Homu. ckt tmlU kuitmm ttamo trmtatlo. «' 
•lertir«aUH«i.>(Ubro nriktiowieseaipUr« fvcaraUnldilw 
Hiiel dl GMM>TI.} 

** A*iommt><mA,Diaeonad$Ü»eomtmnkeMckB ftrviaS mtr: 
Mn-CanMleoH. wcMtoXX.IX.S. loedllo. 
CHU« carMlari del Mcolo dcdmoMMo, tiota diU. » 

ccmmeate MMfMflo prfiM del IM8. percM r\ ü purta dJ Bift» 
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colle navt a vela, ma soUanlo collc galere, te quali pel 
remeggio po!i30DO andare dovc vogliono: e ne addiice 
taue quelle ragioni ehe si polrebbero oggidl metlere as- 
tieme per dimoslrarc ehe non si pii6 chianiare naviglio 
<li liriea quello, il quäle non abbia la macctiina a vapore. 
Quinto alle navi quadre di allo bordo, ehe vanno a vcia, 
fee ricisamcnte iaipossibile farle rtavigare insieme colle 
pite; e qaindi non essere baslimenii da mettere in li- 
Bn di batlaglia; perch6 la diversitä detia Torza inoirice, 
e le svariale condiiioni del vento c del mare le coslrin- 
pranno cenlo volle a separarsl, e daranno al capiiano 
iemico tatio I* agio dt schivare, o di cercare, o di dif- 
(erire il combadimento a suo latento; e di atlaccare o 
^le 0 qucsle a rilaglio. Dunque metle le gal6e in bat- 
I^Klia, e le navi in coiivoglio appresso e dislaccale per 
'rasportare munizioni, macchine. cavalli, e artiglierie, 
^l'occasione dello sbarco. Ad ogni gal^a assegna otlanta 
*oldali archibugeri e plcchien. coirobbligo di adope- 
''re Tarme in asta o l'arme da fuoco, secondo il biso- 
CDO e secondo t' incontro da vicino o da lonlano. A cia- 
*Mno la difeu di corazzina e di celata, contro te frecce, 
^oipre in uso tra i Turchi. II villo c il soldo di soldalo 
«dinurinaro limilaio a qualtro ducaii in ogni mese, 
* Come si t semprc fado, e si fa luttavia, per li mini- 
*(n di delle armate. > Yorrebbe ehe si lasciasäe il ca« 
'ICO degli uflicl priocipali ai medesimi uomini del paei^e 
*>Te si armano le gal6e; e dai luoghi tstessi vorrcbbe 
QTare per ciascnna sesunla marinari ordinarl. ollre 
Il durme di cento cinquanta personc per gal^a , e 
Haott piü si possa gentc di ßonavoglu. Goochiadendo 

'«Mt vlveal«. SoM qullonllci piftoe di Mrttlnr« pJCfil. e cotr^lr 
^: • niimi^ri a Twto, atm$ 4 •ww/'alo a cisKw^, i^romHuimt 
^^«¥Mari,rfffaiM,«A#tbr«.... (ßnlic«) ^boraf «Mfte fnath 
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colla somma coniplessiva di Cinquecento dacali d'oro 
al niesL- per ciascuna galöa. La stessa cifra segna i! l'-o- 
sio, ed ambedue (soUrallo lo scioverno) ritoriiano alk" 
coDclusioDi dei noslri docuraenli a suo iuoßo produlti'. 

IX. — La <«riltura allrcsi del nostro Capitano parli 
qui avanli dei renialori di Botiavoglla, e sorge sptmü- 
nea ladomanda del letioro, checercachi fosserocosiciro. 
i quali soUo il grazioso lilolo coprivano la piü diH'^- 
rala condizione della vita; e similmente quäl colpj >-' 
sventura li menasse al iristo mesliero, e quäl leggo o 
coslumaDza della societä ne reggesse la sorle. Atcu'»' 
ira i niodtTni vorrebbero far le visle di inlenderla q»** 
sta materia; ma la loccano appeoa, n6 valgoüO perofm 
caso le ioro spiegazioni. E percbfe non si puö lavur 
correre scoza chianrla una coslumanza marioaro-^J- 
cbe rilorna nei classici, negli slonci c nei documfiiu. 
nc dirö tiarrando falli, e cosl meglio si ioleiiderauno i'' 
risposte in materia di falto. 

In giovanc robusto e sano, stretio dal bisogno. ' 
da) debiii, o dal giuoco, o da qualunque (anche onC.^ 
ragioDe, pognaitio di soccorrere i genilori o di dour 
Dna sorelli; io somma cliiunque Toleva danaro \<- 
quei lempi, pu^ch^ fosse robusto e giovane, egii potoi^ 
trovare baoco aperto di sicura e proola riscossiooe >- 
qaaluoque cillä luarilliiaa, ove staoziaTaoo gilte. Ao- 
dare al proTvedilore, chieüere, per csempio, cMto nio 
Dete, era lult'uoo ehe loccarle; dato ehe il posluUnt 
scriTe&se sabiio di sua mano cot teslimonl lobbli^ 
Kontarle di buona voglia cd remo in gal^a. Doi- 
ciö il caodidaio, messo ai ruoli, Tcstiio della assi<^j 

** Borio cft.. III, 103, A. •ODO IU4 : < Dw gakn bm ar»^' 
Mammm.tm tmmmla kmmim m apo pergMm, m nfiom d* ^ 
Mtimh <T»ti fmra f —a. cM dByif m •< — ^Wf««- ' 

Vnfl Mpn l docoa. • lo sptccbto i p. 111. 
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' Jei rematori, e rasato di ogiit pelo, meno i ma- 
!ii, era condoUo a bordo, e messo in calena al suo 

••". perchö la persona sua slcsse a mallevaria dellö 

tiolä egU aveva il vitto al pari dei maritiari: pan 
(resco 0 biscotlo due libbre ogni dl, una piola di vioo. 
fre oDce di minesira, una libbra di carne fresca, o 
nezza di salata; e nei giorni di aslinenza sei once di 
acio 0 di pcsce; ehe tutl'insieme per quei lempi si 
»alalara due scudi per mese, o scudi ventiquattro per 
«600, ehe venivangli pagati a titolo di razione". Or 
»pra questi venliquallro il DOVCIIO bonavogUa non 
poieva fare asscgnamento niuno per i.sconlare Ü debilo 
W cenlo, bisognandogli consumarli alla giornata per 
"»^'re. Quindi Don gli restava ehe il misero soldo di 

•' P*!(ritA. L'ormata notato, ln-4. Rom«. <6U, p. 02: • / 
*<H«an>];(ia fi diitinguono daj/U attri per i muttarcHi »oit ruh ehe 
P«rtamoptrartm>,etttndonelrettortui.comegiiattri....gUKkim4 
^tW porlono «M cioeea di cojxUi suUa i^immiiä deita Utta.... i 
^*5«tt tmtti rotl.. 

*• AicHiTto CAUstALC Dr Bov*. dl cbe vodl ill* lodic«. 
AicHivio Dt STATO m FIBESIB , come ilU p- 413. 
CoDiCK EhrberiaUoo cit., tvh 

IfoUi dl qmamto imporla la mtiome di iiwn»aro o di 
bomaeosüa m «n meu: 

*. Pio trwco 0 Mscotto libbr« due *l fionio, cbe io ao 
Mpse 1000 Iibbrt 60 a soldi It U dedM Kudi 0, T{. 

1 Una ^nla di ving (toUOMpn uo litn>), ctw a wtdo 
UDO e uo Iwio U per mea« <•• W. 

3. Ilisetln oDce ir«, cbe per neae aooo libbra oUo, a 
uo addoli llbbf» <*.<«• 

i. Ubbrm au di canw frMca, o am» di MUU, O di 
petoe, o dl eacio 0,71- 

&.OI»enl« •.«• 
fcttdif.00. 
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allri duD scudi per mese, ciofe di ventiqaatlro scud, 
per anno, coi qiiali doveva liveüare il danaro riceru 
to. LNondiiueno bisogna aggiugnergli dispendto coH'dl 
bligo di vestirsi del suo, e di riiuiovare nella prim:iv ' 
d'ogni aooo il proprio corredo. metieiidoci all' inciriM • 
scudi; e preciäaiüeiile scudi sei, soldi ireiitotlo, f »•; 
quantollo ceiilesiiui di soldo. secondo la valula dtl •! 
naro e dei drappi in quel leiupo". Ondechfe per salJJ^ 
col residiio delle mercedi il debilo di ceuto monete <> 
era in obMi^u di reinigare per cinque anni, sei niesi. 
quailro gioriii. Sapponiauio sempre regolare il ril'K' 
del soldo: clife se in quella vcce ne toccava parte, o ver 
se richiodeva ulleriori preslanze (posto ehe al prov\ 
ditore fosse parso continuarglieDe),aUora proporzion- 

** ARCBIVI • CoDici come tlla noU iirecedente. 

Sota deUt tptsf di veitiario per ogni fonato o $ckiaM 
o bmavogHa, aWamno. 

I. Giubbadi$UiBeilorouopalDluadicl,aicudouDO 
la cauu dl palmi ollo scudi 4, 37.50 

i. Cauvaccio per Coden palml sei, a soldl quiodid 
U canoa  0, II.SS 

3. Tcia per du« panlaloDi, palai dldoUo, a uddi qaio- 
dkl la caoDa  0, 37.75 

i. Tda per dne camicie, palmi TenUdue a aotdi di- 
ctoatcue ia raana  0, M. 75 

B. Bamtto FMM di i^aoDO  0,W.— 
6. CappMto di alba^io m palmi *etituiK>,a Muitiaao 

e cohli venii due a metao la canoa  3,M.33 
7. Caltcitooi dl «Lbaggto palmi Ire, all'iileiM prexxo 

« «c I. tS */i la caoaa  0, tTtb 
8. Qa pajo di scarp«  0, SO. — 
•. Sp^ percurire il cappotlo..^  0. OO.M 

10. Ptto per cucire 0(0) altra coaa, oocia ona avvao- 
ttotau  0. «.- 

*eaü 0, 3S.S» 
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menle, come sopra, avevano a crescere gli anni dello 
«conto, e la durata del scrvigio. 

Nello Slalo romano era legge il metterc in ogni 
plöa da TentJcinqiie a Irenta di bonavoglia, cio6 dire 
alnieno ano per banco. La ragione k cliiara ngiiaimcnto 
dal faüo: chö non essendo cosloro nö infedeli come i 
turclii, nb dispcrali coiiic i g.ileoUi a vila, non potevano 
avere comune con es$o loro raniino e 1' Interesse di ri- 
bellarsi e di Tuggire: ma in quella vece, stando scmpre di 
Diezzo agil altri, dovcvano piii di rhi ehe Tossc avverlire 
« aicun irattato dl sollev.imentosi ordisse; e dovevauo 
dar mano a svenlarlo. CcrtAinenlü avrcbbe voluto tl 
larco impadrunirsi dclla galäa e menarsela col cri- 
Mlaoi legati in B^rberia; dl ehe giorno e notte ciascun 
il loro farnetlcava: probabilraenlc il Torzalo a viia si 
•tfebbe. e lalvolta si'd, unilo co' turchi nella speranza 
<)• migllor Torluna. Non mal si b visto ehe vi conscn- 
lüse un bonavoglia, essendo moralmenle impossibile 
^w qtiesli enlrasse nel rischio della rivolla, dove aveva 
luiio a perderc e nulla a guadagtiare. Da c'iö possiamo 
Uilendere allrc^i come la Interna sicurezza della gal^ 
•D gran parle st po^va suHa fede dei bonavoglia. Kssi 
ui quella mescolanzaüipirali, di malfallori e d'infedcll, 
<tti erano a frenare gli schiavif essi a conlenere i for- 
Qli, a reguläre la voga, a riveder le calene, a guar- 
<bre le spalte dei marinari, a scoprire 1 comploKl; ed 
^i, io cafo di combatltmenio dubbioso, erano pronti a 
N|Uar Carmi, come piü volle k successo, ed a tar (ra- 
boccare la bilaticia in noslro favore. In tal caso ogDi 
CQOto saldato subilo al ritorno nel porlo. 

Pcrciö ) governi ehe solevaoo lenerc armate di gä- 
lte davano a deslri aomini il carico di arruolarne io 
Woo dato: e costoro eolrando per le beilole, pei riirovi 
^^i oiiosi, e principatmenle per le case di gluoco, 

CMUB4anti. Gmim it'Pmti. — 1. M 
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prestavano danari a chi iie voleva. co! pallo ehe, non 
restiluendo a tempo, si avesse a sconlare io galera ". 
Uoii.Ie allora tutli i giocatori giiadagnavano qualco^a: 
e chi danari, e chi reini. Que>to melodo si osscrvava 
in Napoli, quesio in Malta", in Messina. c specialmeote 
in Venezia; dove si armavano talvolta le galf;e a cetiii- 
naja, per le quali non baslando a quei signori la genl'-' 
ehe si poteva scrivere nella ciltii e iiel dominio di I-T- 

rafernia, inandaTano uomini loraa cavarne di DaUm- 
zia, dalle isole Jonie. e sopra lulto dallc due Sieiho, 
dove abbon^lavano i disperali**. Cola b ancor vivo i" 
la plebe il raollo, comuoemenie anche adesso ripetuiu. 
avTcgnacli^ da poehissimi ben compreso, col quäle 5^0- 
gtiono rimbeccaro chiunque richieda dispendio didii"«»'' 
toso, dicendogh: Vnoi lu dunque ehe io abbia a v<?ii- 
derrai al Veneziano? Vedete in quali pieglie si nascontk' 
la tradiiione sempre durevolc dei fatli strani. 

La maggior difücolli, ehe sempre inconiravasi 11 

•• Pi5T«ioPAi«TtmA(c«pr<k»«f:«leasMlaLucw(liN.Si«n'>f 
p. ItSeUO], Larmata »avaU. it^•^. Ron». 161 (. p. <U): • P"'''^ 
amckt ü frimciftmprinmgitiMo pubbttcojMT aixre remitriiibmr»' 
sogtia.... ü ?wU wio4o i mirmUt» per fgr galtotti... « vXAm» pvt 
tkt «Mit m^fumi* <f iUH-ifu.... mam^mm» «MMO MO^ ri loJfcru. 
« form fioM ^ fioconi, yarthk wi rfoMOW. tä «PCMO pM earretu * 
fim tmmti. • 

- BoMo eil., m. 368, A: t H Grm mtitrp.... toltf « p*^ 
drmoniiriärwmr»ymgayn....tmfmmda U «MOtMMfo'^ 
nn«. cketrm a wmtftort «•forola.... cm dmari tamU vof*^ 
MollMJ /WoM ttccnrOaU, ehe rol rimmtmls dtgli ICUMJ.... /tr«»' 

** BAKTOLOMato Cuu«mo (romino td ittsafß^n Idrocn» 
deirtrauij pottUeoMe dalU iMica t dil PttrtoUoo. «d alto p- <t». 
Vt.UmU mmtitm •!*»• IMIMI. IB-^ Roma, l607,p. M:>** 
•wägHl MH gmU» —grtwi<i • cW U f<tme o ü piNoeo ^rsi • i«*- 
äirti im fUn. f ii^ mna t# ^tg^oU tt I N^otHmti, A cw* *• 
rar« MM i fü. m 
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'Roma, Tolendo armar gälte, era la penuria dei renia- 
tori. Se squillava la Iromba, o se batleva il lamburo 
per le slrade, faceiido la diiamaia üi soidali, come al- 
lora si coslumava, tu vedevi piene in un giorno le 
compagnie di bella e fiorila gcnte^ e la giovenlii del- 
flmbria, del Lazio, della Sabina, dello Jlarcbe e della 
Romagna seguire a migtiajj le bandiere degli Orsiiii, 
«It'i Colonnesi, dei Savelll, dei Bagliouj^dei l'epoli, dei 
MalTezzi, dei Parnesi e di allretlall, nelle Fiaiidre» in 
Germania, Dell' Lnglieria, in Levanle; ma sul punlo dei 
rcmi alla caiena, itiuDO voleva saperne. Tra poco c'in- 
coiiireremo col patriarca iirioiani alla Prevcsa, ehe per 
Buncanza di reoialori sani coslretlo disarmare (jualtro 
delle noslre galt'e, e colla genle dl quelle rinforzare le 
^*re trenla. SimilnienEeal lempo di Sislo V, dovendosi 
irmare in CiiiUvecchia dieci gal6e üuove, e oon ba- 
•üiido per far ciurma il vuolare le carceri dello Stato, 
•* il far venire ceniolreola schiavi da Malla", bisognö 
^^nciarsi al melodo della bisca. 

Era allora vivissima e gcnerale la passione pei 
fiaochi d'azzardo: e il danaro in via dei Üancbi per 
Waaa cosa tanlo correva, quaoto per le scomme&sc". 

" BtKTOUMlito DAL Poiio, Storia dei ravaiuri di Malta, dal 
^0 al I68S, t&-4. Veruiu . 1703, I, 30». 

ATTUI di Boau, Cod. Cfr6*i. MUo h dali t mrzo 1S88. 
** IL SAKIATOU , Gtonak rowtano ät dorja, bttU arU, « iel- 

'va, diretto da Acbille Geoiurellj e PMIO Ibtio, lo-8. Roma, 
"*•''. IV, 101, • lOe: • CionMi« dl COM Coctaif Mit COM di IbMM.— 
^•^Nrl—H dixwoao fini ta Bmeht tUn Kornrnnm iirfl» frama- 
"^t 4it earümaU . da firti u tmU» PmtMeeaU: dUdfawdtii, cM 
^^imo.E gmOi cW MMMO iplla Htgaiwa damto ü leavta per 

BKKKuno Viidi, SUH$ jbrMiHMt, Hb. II, (D-8. Ft- 
"^1.1843. l,ni*PitnOrU»dk>i.eamtima ammfmmtii wrfto 
^^ 9meaitU.... awmm aeemme$io ehe a tard, d* M»itei mom Mr«M« 
*^t * Gtqwmarii Bmiiilmuli di ü. M 



Si melleva la posta sii tullo: sulla vila e sulla möri-* 
delle persone, sui raatrimonl, solle promozioni, sulte 
guerie, sulle paci, sulle cose fiilure, anclic illecUe. K 
perchfe r inleresse e il piiiitiglio volovano vitita la siMin- 
messa, DOQ di raro co' tranelli si faceva di produrr- - 
d' impcdirc questo o quello, perclife  l'esilo rispoiuli^- 
alla predizlone. Üasta leggere le islorie parlicolan   . 
(|ud lempo, e j^ di lullo le leggi, i bandi, e gli t'l' • 
della poleslä cifile e dclla ecciesiaslica nel corso -- 
secolodecimosesto, per reslarne pienamenlß convinii 
Ciö supposlo pli arrolalori aprirono Ire giuoclii il'.'; 
zardo, uno in Traslcvere, uno alta Hcgola, ed uno J' 

Monti: con queslo perö clie chiunque pcrdeva, e DM 

pagava, andar dovesse a scontare il dchilü di bonavo- 
glia in galfca. Pensate concorso di giuocalori I in qu-l' 
iioUate dt primavera una lurma di servilori, di catai 
Ginli, di slaliieri. e di cuochi parlivano imbrancati y<-' 
Civiiavecchia, le gali;e ben fornile scioglicvano i amy • 
e le dame e i cavalteri e i grandi signori si levavanu ' 
mallina senza domeslici". 

Tiro (uori dagli Avrisi di Roma questc nolizic in 
porlanli per la sloria dei costumi e della niarineria <'•• 
secolo decimoseslo: ed ora avendonc il deslro, e doven" 
quinci innanzi qualdie volla cilarli, metlo giü alcu; 
nolizie poco comuni inlorno ai delli Avvisi, perctu' 
lellore sappia donde Iraggo lalora le lestiuioniaozc- 
coaie egii possa ordinäre i riscoDiri. 

U prima gazzoua pubblicala coUe stampe in IIOP 

" CotLStiost di boUt. bamii, «dW t U§gi ancbe to tot'' ' 
taaU, dil prindpio delU »Umpa liao tl prtseote. — Bibl. C*u: 
«WM Dd nawriDo a linittra, drca MtUDU rolami. 

* AvnH di Rona, Coäk$ Vrtimta alU f'ttkma, »Mo U di 
(MSMOiolBB. —(Man« dd cooMCMi <fi bUo, • Mllni»> 
talli tm Boa*) 
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e il Diario per ie guerre dei Turclii iii Ungheria, die 
coraiücia adJi cinquc di agosto del 1710, e se ne coii- 
«rva lulta la serie (rarissima collezione) alla nostra 
Casanalense. Prima di quello in Roma non si stanipavano 
lazzelle- Ma esseudo gli uoinini prima c dopo egual- 
mcDle desiderosi di sapere ciö ehe alla giornata suc- 
cedeva denlro e fuori della ciilä, e DMaveudone allora 
copia a stampa, supßlivano colte gadatte raanoscrilte, 
ehe chiamavano Awisi. Per essi correvano noiizie 
pronie a chi pagava, e lucro stabile a clii scriveva. 
Raccogliere e accerlare i parlicolari dci falti inlerni, e 
lalrolla anche le dicerie della cluä; teuere corrispon- 
deoza coi paesi lontaoi, slendere i racconti, cavaroe 
le copie e disiribuirle, era ulTicio di quei giornalisli a 
peona, corae dei modemi a stampa. Anzi piii: ehe noo 
(acendosi la dislribuzione se non a pcrsonaggi di allo 
idare, per iotramessa e secondo gli interessi di laluno 
ira loro. cascavano ulvolta nelle pagioe degli AvTi«i 
ooiizie arcane e imporlaolissirae. ehe difUctlmente 
fclesso si cerchcrebbero altrove. Quiodi le gelosie 
Qicali e DOO di raro i sequcsin e le sospensioni degli 
AvTiii. Ceriamenle ricordo io slesso di avervi leUo 
^1 bargello, delle perquisizioni e della prigionia del 
Cioraalista in Tor di .Nona; lutto oarralo da lui raede- 
Mmo per iscolparsi al sdilo cogli associali sul rilardo 
d) qoalclie seiiimaDa. Non v'tia biblioieca o archivio 
iaporlaote di Roma ehe oon conservi qualche parle dl 
coCesÜ Avrisi: la Casanalense De lia dieci voluffli, allri 
la Barberiniaaa. e via via. Ma la piii ampia collezione 
« oelta biblioieca del Vaiicaoo, dore, olire alla serie 
<leDa associaziooe ponliQcia, sono colatc le aitre di Ur- 
^Qo e degli Oltoboni; piii ehe duceolo volumi dal* 
1**000 1&»i in poi, ciod soTentc un Tolume per anno, 
« alconi diiplicati. L' ATTISO Uüciva almeno due voUe 

w 
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la setlimana in quaiierni di dodici, sedici e piii paginr: 
compreudeva souo la rubrtca di Roma le nolizie ili 
tutta l'llalia, Francia, Spagna. Porlogallo e Levanl.'; 
e soUo ta dala di Anversa le notizie di tulia la GITIIH- 

nia, Polonia, L'ngheria e Settenlrione. Ricca mitiipra 
per chi abbia crilerio, e sappia lavorare al crogiuolo. 
sfiorata a pena dal Mai, verso la iiuale da piü ehe irt-ri- 
t' anni ho comindalo io col discorso, e poi colle slani[" 
a condurre gli studiosi, ehe in Roma islessa non \3o-<- 
noscevano". Valpa l'esempio del primo giomale i^'' 
rico di Roma, pubblicalo nella slessa ciltä l'anno 18i''. 
dove sono inscriii alcuni brani di questi Avvisi, CJ- 

vati dai codici deirarchivio Gaetani. E non sono uii'a 
secrete corrispoudenze e private di Gianfrancesco l't*- 
randa secrelario col suo padrone cardinal Enrico, couu- 
quivi stesso congellurano i Saggialori*": ma veri fram- 
nienti detle setnipubbllche gazzette a peona di <iui< 
tcuipo, conie polri accerlare chicchessia, confronlan^io 
le parole, i fogli, Io slile. e le date dei codici GaeUiu 
colle dale. e siile, e Togli Valicani, e L'rbinati, Otlobo- 
nianl. Casanaiensi, e siraill; percliö iroverä essere tui'o 
copie idenUche dello stesso originale. Copie ehe 5on< 
State conservate presso coloro, i quali non aveTSDO ti- 
sogDo di dislruggerle. Torniamo airarmata. 

X. — Nel corso dell'anno irenluno il noslro Capi- 
lano avera apparecciualo secoodo i suoi pensamenli i^' 
dodici gälte convenale tra i mioistri del Papa e di Co- 
s»Te per atuccare gli Otiomaoi in Levante. Alla buoaa 

** P. A. G., M^mmtmk Cofoma alte laUdfü* dt Urtm». f' 
nun. U MIMIW. 4Mt, p. 4S7. {OoMla COM oMdailBt to pocb' 

•* IL S46«uTfNu. Gionck rn iiirin dL, 1849, L IV, <!' 
p. a t7S^ 
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itagione del trentadue salpava dalle Dostro spiaggie ben 
foriiito d'armi, di gente e di danaro, e si riduceva 
nel porto di Messina: luogo destinalo pel rilrovo di lutta 
raruiala crisiiaiia, ehe sollo gli ordini supreriii di An- 
drea Doria doveva operare conlro i Turchi. In Messina si 
raccolsero insieme piü die cento vele: ciofe dodici gal^e 
di Homa coiidoUe da Antonio Doria, qualtro di Malta 
colMTalier Bernardo Salviali, trenloUo imperiali cavale 
in numero pressochfe uguale da Genova, daNapdi, dalla 
Stcilia e dalle Spagne; si raccolsero trenlacinque navi, 
compresa la caracoa di Malia, pel irasporlo dellc muni- 
zioQi e degit attrezzi: navi aroiate in guerra, pieoe di 
buoni soldaii, e di grosse arliglierJe, e piü una ventina 
di legni minori, fusle e briganlini, pei servigl luinuti". 

* Prwe le df« e le variaoli dagU »loricl ehe cllo CODIIDUI- 

nnie, Glovio, SigoDio. Capp^lloni, Botio, Buxcrro, FogtielU, cd 
*'Ui, li puö fornure il »egaeot« 

SPECCIIIO 
dttVarmata ttavaU 0 dMa iita (ona nelfanao <53t. 
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La Caracca üi Malta,  ctiiainata  Sant'Anna, Tatta c • 
slruire dai cavalieri suUe cosle di  Nizza, merita lii 
essere speciatmente ricordata nelle slorie marittirae, |;^'r 
iiitendiTe  la  foniia, coslruzione, velatura, coraiu- 
forza e arinameiilo dei grandi vascelli da convoglio n •! 
secolo dpcimosesto, sccoiido i minuli ra^guagli lascii- 
lici dai conlemporanei. Quanlo a grandezza di scafu. 
ripcterö ic parole del Dosio ehe la cliiaraa gran nuc- 
China, grandissiiua Dave, c superbissimo vascello tlJ 
guurra". Sei pouti coperti: due sotl'acqua, UDO a li- 
vello, e tre al di sopra, compresovi il cassero e i suoi 
ripiani di poppa,al(i piüdi venlicinqtie melri daU'ac()u.-i, 
taiito die il caiccse d' uiia gali-a lucssasi solto noi ra;- 
giugneva. AUorno togge,  galterie, giardinelli, c va-i 
ü'aranci e di lion. I.o sraTo per (lUla 1' opera viva f'- 
derato di laslroiii di piombo colla chiovagionc di broii£^< 
I>cr manco consumo; e la melallica corazza molle, ^<^- 
coDdo la natura de! piombo, per difcsa del colpi c de^li 
Square) io rirlü di ammorzamciilo". La sua capaciui >• 
Taluiava a dicioito mila salme grosse di Sicilis, cioo 
tremila tonnellalc di carico, oltrc il suo corredo ordini- 
rio di arligtierie, armi, e prowigioni per sei mesi. Tr«' 
alberi rerlicali con tre gabbie sovrapposte, e granJi 
pennonid) velequadre. trevi,parroccheui,epappafictu. 
Dae mezzanc alla latiua. Gli allwri maggiori itnbollati. 
il cui piede to covcrla misiirava dieci melri di circonfc- 
renza. CinquaDia caimoni grossi ecolubrine inbalteri^, 
altreiUnti pctrieri, sagri, e falcooeUi sul cauero e sall-^ 
gabbie, trecenlo marinari, quallroccnto tra soldaU e es- 
valicri: saloni, cauicniii, Cürndoj. cappella, c armena 
coQ tatio il foraituento dt armi olTensiTe e difeasive 

**Bo«iocH., Ul, tfiO.-(Di Corwea, ndltadMraap.»^ 
** P. A. n , JMtB an. ilh voce C^nawm — E Nnvf roma-f. 
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per cioqaecento pcrsone. Gran dirc per un vascello ehe 
iion enlrava nella linea, ma sollanlo nei coiivogli! 

[Agosto <53£.] 

Dopo gli indugi'coiisueli nel meliere insieme taole 
coäe e ijNle pcrsone, ünalmenle usciva dal porlo di 
M.'ssioa !• arraaia crisliana: Antonio Doria e Ic galee ro- 
mane di vanguardia, Andrea nel corpo dl hallaglla con 
»renlolto galfce, al relroguardo il Salfiali colle «luallro 
pal.^e di Malta, appresso lulto il convoglio a vela. Na- 
vigavano secondo i rilievi dei promonlorl maggiori. dal 
capo deir Arme allo Spartiveiito, al Hizzulo, alla Leuca, 
e fiiialmenle allo Scliinario del Zante. 

Dall'aUra parle Omer-Aly (notale il nome") con 
ollanla galere rasenlava le marine della Grecia per lenere 
«piei popoli in rispello, e Tltalia in apprensione. Ed i Ve- 
neiiani. allora iu pace col Turco, non facevano lamento; 
ma sollo il coraando di Vincenzo Cappello dal Zante 
con sessanta galee bcn arraate codiavano i movimenli 
(legli OUomani, scnza molesürli. Yenezia, tulloclife sola, 
c per semplice caulela. aveva sul mare un'armata piü 
potente die non lutlo il reslo della Spagna, dell'Imperio, 
e deinialia in guerra viva. Avvicinandosi i nostri al 
Zanle, u^civaoo ioconlro i Veneiiani per fare i saluli: 
Ire divisioni di venli galfce 1'una in ordinc di fronle, 
imie a remo, e pavesale a fesla. Le nostre galee apprct- 
UTansi in Ire colonne di Ire riglie e sei llle per cia- 
«una: di vanguardia Antonio, nella batlaglia it Principe, 
al relroguardo il SaWiati: le navi alla coda sollo TCla a 

- B.j«o. ni. *a. B: - Gmgnl» iäfarmala tmthmea Imer 
AU. . I croaMi. e I liUniai Sa »«ce dl Onsr-Aly Krivooo  Ome- 
tk, ümentt. € ümiU. 

Dt fUi»KCit. IX. «14. k. ebkiM Jk«*^- 
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scacchiere. Venuli a giusta dislanza, le colonne passa- 
vano laiitosto all'online di fronte, cosl: ranliguardo 
üi lianco poggiando alla destra slendevasi in ala da 
qud lalo; la Laltaglia soltenirava sur una linoa ix-1 
mezzo, e it rclroguardo arrancando a sinislra quasi a 
uu tralto apriva l'allra ala, e compiva 1'ordinanzn di 
battaglia". Appresso una ventina di palale-per farsi [>\\i 
Ticini e meglio c ordmali tuui insicniti; e allora si>ali 
remi, alTrenella, issa pavesj, Hato alle irombe, e fuoco 
ai pezzi. I Veneziani al modo stesso in ordinanza, spa- 
lati, aFTrenellali, e pavesatl, salulavano; e ofTrlvain) 
quanlo lor fosse leciio pei iraUali: poni, vctluaglia <-' 
ricovero. 

Tale 11 primo incontro di Andrea Dorta, direnuto 
principeecapilanogeneraledelMedilerraneo per Carlo V. 
coll'armata oavale dei Signori veneziani al Zanteiin- 
conlro amidievole e corlese dalCuna e daU'altra parie. 
Alcuni stonci gli meUono in bocca oltracciö una belb 
parlata, invilando quci Signori a uoirsi scco contro i> 
nemico comune; e un'altra oraziooe oon meno bciti 
appiccano a Girolamo da Canale, capilano de! goiro •' 
luogulenenie del Cappello, per iscusarsene. Uaje colesle: 
niuno mcglio dt Andrea doveva sapere non esser lecito, 
D6 ODeslo. per arbilrio dt privale suggestioni lentare la 
feüc dei capiuni conlro gli ordini del loro governo in 
matena cosi grave come la guerra; niono conoscen^ 
meglio di lui doversi il lal caso le belle parole porlare 
iß scualo a Yeoezia, ooo in galöa al Zanle. 

Duoque pa&sü oUre verso la Grccia, deliberalo di 

** huftc« dt., i9l: • Aäeimm orio »xfUcatw..., Amtomiin 
Afrta,^primapr>Mratagw»mi,im iexuram$m»aimatfltcm..^4»- 
^rmtimtrortmm....SaUiatm*adtmtmameitaMnmlgt$....jEimm 
ommimm tnnmiwm frtmu. > 

GiOTio ät., tS». 
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rercare e di combatlere l'armata nemica, e di sbrallare 
il campo di operazione. Ora per renderci sicuri della 
Mll^deiTurctii sul mare in (]ucslo tempo, basii dircche 
Omer-Aly, grandc ammiraglio, con ollanla galere, noa 
elibc ardiineiilo di aspctiare le nuslre cirujuantaqaatlro: 
3nzi uscilo dal golfo dell' Arta, prima ehe i tiostri si ac- 
costasseroal Zanie, (ilava rasente I Üdi della Moria, fug- 
ßt-ndo verso Costanlinopoli ". Andrea seguivalo leiita- 
mente Tino a Modone, riuibarchiandosi appresso te iiavi; 
noa senza mandargll dietro a bello sludio .seile gaiere 
delle migliori, dok sei di Itoma e una di Malla, lulla 
sfjito il comando de! nostro Antonio, percliö diligenle- 
iitente osservassero e riferissero del cammino ehe falto 
avrebbero i fuggilivi; e polendo anche li iraltenessero". 
lül c&sendo arrivato Anlonio fino a capo Mal^o, e di lä 
^'l'altura di Nauplia, ed avendo sapulo dai Greci e dai 
marinari inconlrali per via, ehe Omer-Aly sen'erapas- 
Mio aNegroponle, e luUavia piü ollre aa'cnnava verso 
> Dardaaelli; loroö a darne coniezza al l'rincipe, surlo 
31 ridossj di Sfragta, die ora diciaaio l'isola della Sa- 

••nza. 

[Settembr« i63±.] 

XI. — Vedendo pertanlo gli alleali non esserci modo 
' venire a naraj baiiaglia, e giä cerli della propria su- 

" Anroiiio DoKiA rjL, itt: > fim hantHdo.... l armata di SoU- 
nto dt oltattta galert.... OMIO a^tUart fiuUa äeW Imptratiwt, u 

' /Vogk otno CattOMtmopeU. > 
** Qiotio eit. teO: »GU mandd dietro il M^MT Amtomio Doris 

« mU» bmoM galtre cke to ptrtcguitastf. • 
BMIO dt., 1U, C: • Spedt appreuo ^MfOMo Daria «m Kit» 
ipaietnu. fn I» fiMÜ aaäo tagaUn dtUa RfUgi^e eluamuta 

I   ....   B 

BiiAtt», 4!»- • Amtfiftitim Auriam c«« dtltctit ttptem tri* 
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perioriiä per la rilirala del neinico, volsero l'animo a.l 
alcuna impresa di terra. E chi un luogo, e chi un altro 
proponendo. tinalmenle la mat'gioranza deliberö seguirc 
il parere di Antonio Doria goniTale di Uoma, anzi ehe M 
Salviati generale di Malta, il ([iiale per onore della i^ua 
bandiora avrebbe volulo tornare a Wodone, inutilmcnte 
da lui preso e pcrdtito Taniio avantl. I voli adunque tu- 
rono per espugnare la fortezza e cillii di Corone nelia 
Messenia, presso alle rive del l'amiso. La cittä sorge sulla 
pendice cstrema del monte Torniazio, ehe fa punta avan- 
zata denlro il marc a scirocco, ed b in due parti iH- 
stinla:la bassa alla riva, chiamata Isola, ma non e t;ih'. 
e r alla verso il monte della Caslclla. perchfe afTor/.:i!' 
da «na n'tcca : divise tra loro da una muraglia intcriiif- 
dia;edambeduerecintedi anliche cortine, ma forti; Hau- 
cheggialeda lorrioni rolondi, grossl ed alli. DisU quindui 
miglia da Modone, segnende la via spediia di terra; • 
piü del doppio disla per mare, dovcndosi tulla circuirc 
la sporgenu ehe da quella parle fa ü capo Gallo. Le d'u' 
inscnate al pie della cilt.^ offrono due baoni ancoragf- 
ehe r uno ha per iraverso i Libecci, e l'altro i Grecai 
lanlo die passando dall'uno all" altro ogni naviglio f3'i 
mciile 51 melle a rldosso; e di piü in quesl* ullima parit-. 
ehe h alla sinistra della piazza, restaoo ancora gli avanz^ 
di un veccliio inolo e dl sponde murale con fondale • 
capacilä suHiciente per ollo o dieci galde". La profon- 

** C4W0SKU.I. Piamt* rfi eitlä e forietai, is-fol. Veneiia, \9£ß. 
t. I,U*.46I et. U. IM, «51. — (BeUWme pUnte e prwpetü di 
Conme.) 

TK4ito Mto gttam etmtro il Ttu-f,>. dort tooo le ptaol* " 
)• TMhile (Ml* priDdpali dUi e fortczie di Uor«a. «ec, ia-fo« 
Rovt.GUnsuoopodeSoul ilU PKa,l687, Uv. 77, 7S.—Bibl- 
Canul.. V.l. 13. 

C»rTM> A. I.M^^iLL, H.H. WtttnaMofUonaKarcmt 
A^kM<i^. craa-U. Loodn. ISfiS. paUilicato dal/uffida idrofr«- 
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«liii del mare k seinpre direllamente proporzionale al- 
l'altura üel terreoo e dei Dionli circostaDü". 

I uoslri capilani ehe ben conosccvano cd avcvano 
rivedule le condizioni dclla piazza, le qualili) del tcrre- 
'10, e gii scandagh delle rive circostanli (noiizie di prima 
ievata per quesla specie imprese) ordiiiarono l'allacco 
da ogni parle, cioö dalla terra e dal mare, con tutle le 
forze. Lo sbarco a de^lra c a sinistra: di qua gKUa- 
liaoi, soilo Girolamo Tutlavilla cortle di Sarno; di U 
t'ti Spagnuoli, solto don Girolamo di Mcndoza: gli uni e 
^'li allri di iiotle ad aprire le trincere ed a piantare le 
t'aUiTie conlro la piazza. 

Dalla parte del mare, volendo io dcscrivere la ma- 
noTra dell'armala, mi bisogncrä meltere insleme il rac- 
conlo dei conlemporanei, le teorie dell'antica latiica 
iiarale, e it dipinlo deH'allacco, opera dl Lazzaro Caivi 
>opra cerle grandiose lele clie una volla stavano nel 
Fuardaroba del palazzo Dorla a Fassuolo, ed ora ificor- 
iiiciate adornano la galleria del palazzo di Pcgti^*. II 
chiaro arcbeologo della mariiia francese A. Ja], ehe le 
fbbe Tedute in Genova assai priniia del trasporlo, e 
iQollo meno dannegi^iate^ descrivc la rappresentauza 
dell'atuicco. dipinto nella plu anlica ira le predetle tele, 

dice cosl^': • Si vedono le navi sotlo vela ballere le 

-^'»deirAmnüra^iato.c veadato di I. D, Potler, Bgente di detlo 
nido, 0. 31. Poullrx, e D. (t . Kmg Street. Tower Hill. 

** VALKUIS FLACCC*, Arffmamt., I., v. 580: 
« Qitfit in irUra turgit 

Uolitnu, rnftrnas loliet dentuu tub umbu. > 
*' ATIOXIO MULI, e L. T. BcLbKaso, Il paUaso M jrtoeip« 

l>^ria a FaMtm^, ia-8. coo nupiiikbe Uvole. Geoov*. mi, p. M. 
" A. iAt. JrcMployw  wMte, ta-tl. Cangi,  1810. I, 4)8: 

< f^ trwni dau UM ftmtmrnäm fordä wmUes dt ta COM aOrta ä 
••*»€$ HM rtpr^amMkm frte-cirwwt d* taUaqiu di Corrm m *M3 

^i:^: l^^^,parhfioaacom^At^€lfog90^^,a^leim,p1^l« it mal- 
•uUMvnt. Cwrr« 4§'hnU, — t, S7 
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forliflcazioni alla deslra di Corone, ed alla sinistra com- 
battere le galere, L'na squadreUa di sei galere si avania 
di fioiite, e tin'allra squadreUa di sei vedesi appresso. 
aUaccale ambedue di rovescio da poppa a poppa condiK? 
gomene. Non intendo questa ordinanza, e la mia sapa 
cilä non arriva a comprenderne la ragione.... Ma co^e 
simili DOn si inventauo, massimc quando si dipinge i» 
casa Doria. » Mi fido io di meliere adesso airevidenz.i 
tutta inllera la spiegazione del dipinlo e della manovn. 
corae allrove ho promesso'*. E quaiitiinque giä n'al- 
bia dalo indizio sufilclente, comparirä ora meglio il 
merito dei piUori geiiovesi e dei principi Doria: pt'r 
opera dei quali, arlisli e mecenali, noi vedrenao ehe 
non solo in iiuella casa e solto gli occhi di tali padrom 
non si dipingevano assurdili naulidic. ma ehe di pro- 
posito si voleva conservare il ricordo dell' arte anlief, 
pcrch»! avesse a lornare ulüe agli studiosI de! lem[' > 
futuro, come k stala piü volle posla in opera con felu--' 
successo nei tempi passali. 

Danqiie se vuoi comprendere gli ordini die si pre- 
parano per baltere la cinä dalla parle del mare, goar>!a 
prima le navi die di verso libeccio, scorrendo e ron- 
undo solio vela. dovranno aprire.il fuoco, come sem* 
pre si costuma. Poi Tedi i barconi maggiori dell'ar- 
maUi, coporti da doppio tavolato a pendlo per difesa della 
gerne e dei remalori, die dovranno a lempo opportuao 

l*diM„.. Ott V «it IM nmtm amtmttaHl mu voün la fortie droir 
in ^rtifkmtbm, pm4ml fM In gatiret tombattmt la §amcht.... *» 
rWfdkjiXfatfni. ArrttrtbqMl ta wt momd rtmg dg li» auim 
jatfm itünfcfci yoi^w A yowy yar ämm nuwhiw».. drrtmgtmtmt 
dOKl la CM« *Ä»pr§ ä ma tofätiU.... Om n'^amU foaöatckam 
IMnMilc«.... tmlout fMMl <M pmmt 4tm$ Il rtkü* dOria. > 

Inui.1,13. PartB(leldtp4Dloeq>riiMal«y bUodiCoroM. 
" P. A. 0., U dM MH ramme dri »osvHtia*» portmm^ 

naOt in •dbtei, • spedAlnwl« BCH* ulilnw. • p. 99,100. 
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oacciarsi soito alle scarpale della piazza. e gillare i ferri 
tra gli scogli, perchö le gälte dell'assallo vi si possano 
facilmenle tonnegg'iare". Appresso coiisidera i ponti vo- 
lanli preparati sulle slesse gali-e colle antennc loro me- 
Jesime appajale, c soslenute, e condolle qua e lä dalle 
mcdesime loro mauovre rinforzale, cioö dagli ama U, 
dalle osle, e dai bracotli di orza e di poggia'*. Final- 
inente osserva le gälte scelle per la batleria, colle ao- 
lenne abbassale. secondo il sislema dei noslri maggiori, i 
qnali nsaTano mainare tutlo ed anche disalberare, qiiando 
navigavano celalamente a remo, o ballevano foriezze; e 
ci.i per rendere piü dimcile la scoperU, e per ricevere 
lünni minori neiraltrezzalura". 

AUenJi mcglio al punlo capilale, dove incontri as- 
sorlile per battere trenusei galt-e divise in tre gruppi di 
dodici l'uno» ed ogni gruppo in due sezioni di sei gälte 
sddossale a rovescio da poppa a poppa ; e vedi due go- 
mene distese tra ogni coppia: e inlenderai ehe tuUe le 
gal^edi balieria, sempre pronte ad ajutarsi vicendevol- 
menle di rimburchio, avraono a moversi del coniiuuo 

"* BiiAM-s,   i93: • Ntvei riraunducta *» attij>(i»H(i»o* caro' 
•am.... Scapha plulfü H oMmbia proUcta. Mcoro* proMM «t «i 
btiiu ad Kopmioi ccilocari julebat. » 

Sictnio, 148. 
GiOTro eil-, >T0. 

" BizAkn. W3: - Pontes juribm imUmi$lmpotiH, iatmlisiM 
•^mur<üi   a fruml» pnmtt4bant iUi mt twnmUaU mfEnium vfia- 
^odmr. • — C*rp«LLfiÄi cit., p. 50. 

* CtnctsTio, Na«toMi dl-, ItO: « Garn tifapm- Haarborart 
b wtaetira » qwndo. • 

pAinsu. L'Armata Mnnt* cU . 3(0. • Parmdo ommaimart 
kvtie e ditarborare VatUro delia maatra. e anOar le gaii* f «0U 
AMro r aUra. » 

U«ftco GcAtio, Stori*. io-«. Veiwxi«, 1M9. p. 453t « Doeia.... 
teb»meamitakn4ei P<^a..,. c** ftnOo w» jww»* pw »WK 
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per non restarsi a punto fermo come bersaglio solto al 
fuoco del nemico. La prima sezione di sei andrä contro la 
Piazza di prua per ballere, e la seconda starä di poppa 
per tirar fuori la prima; e quindi per voltarsi, sempre a 
coiitrasto chi dalla destra chi dalla sinistra. a riguardo di 
lenersi sempre appoppali e di non impigliar niai il pala- 
mento tra i calumi laschi deile gomene; ma di poter ii- 
beraraente solienlrar di prua, e ribattere, e ritirarsi, e 
poscia ritornare; movendosi sempre in giro, caricando, 
e sparando allernamenle or i' una or I' allra sezione; c 
ajiitandosi a vicenda, ora col remeggio proprio, ora col 
rimburciiio allrui: e ciö specialmeiite oel caso di avaria. 
Parliti ingegnosi dei noslri marini del lempo andato, 
ehe non bunno bisogno di iroppa sagaciU per essere in- 
tesi. come ci vengono dalle teorie lecniche, dagli storici 
contemporanei e dai dipinli". Partlli ehe vedremo ri- 
pelutl piü volle, specialmenle alla Golella di Tuiiisi e 
al Castelnovo di Daimazia. Parliti, ehe si pigliavano 
quando si avevano molte galöe, e piecola fronle da bat- 
lere ; DOD Tolendo fare Iroppo lungo raggio nk troppo 
lontano il cereliio della batieria; nk meliere troppo da 
presse e fermo il navilio alle percosse dei nemici. In 

" Bo?io eil., in. U7, A; • L' ordine tut battere Corone.... to 
galere in Ire tquadre..,. ditarborate..., accordandosi a schiera a 
schiera.... cmdavano sotio, Mparavaao.... e poi rilirandosi davano 
liugo alle altre per ritornare di nuovo, lecondo l' ordine. > 

Joviis Hisl. in-fol. Basilca, <578, p. 2S5: t Triremet rottra- 
ta per acin triparlito agmine luccederent, displosisqw tormenlii, 
teq^ientibui locum darent. > 

ttATKAiDrs,^KM., 1535, n.60: »Avria dispotuit utrottrattt 
tW fv vien tripartüa aucc9dercnt, ditplotiique lormenlij, nderent 
locum ttqimttibm. > 

UARCO GiAZio cit., 247 :• L« galie a qualtra a quallro do- 
vetxmo tmtere, « poi voUarn a dar Itiogo aUe altre. « cos) di maao 
in mono. > 
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somma tutlo questo 6 l'apparecchio precisameote per 
Corone, dove vogliaino enlrare. 

[V settembre 4532.] 

XII. — Disposta, come abbiam deUo'\ ogni cosa, c 
favoriti in mtlo dai G^eci'^ linalmeiile la maltina del ven- 
tUDo di settembre le fanlerie ilaliane e le spagnuole sbar- 
cano dalle opposte parli,eciascunanazione piartla la sua 
baiteria di sette pezzi. U Tultavilla a sinistra dal lato di 
greco, e il Mendoza a deslra da quel di libeccio''. Le navi 
in grau cercliio circondano la punta Lividia, pronte ad 
aprire il fuoco con lutto il loro cannone, non solo dai 
tianchi, ma dalle gabbie altresi della Grimalda e della 
Rodiana, dove sono stali allogali due sagri e due fal- 
coni". Le galere in tre gruppi di due seziorii, messe a 
rovescio, come ho detto, si accosiano dalla parte del 
molo. Tra quelle sezioni e quei gruppi Antonio Doria 
alla lesta e le galere roinane sulla destra". Gli altri 
legrii maggiori e miuori in atteiizione airinlorno, di 
riserva, di soccorso, e di assalto. 

AI cenno del Principe luUi 1 pezzi tuonano da lerra 
e da mare, COD si gran furia e lanio efletlo, die in poco 

" IsDicE in flne, alle »oci dutelnuoco, c Goletta. 
^ ßiZARL's, 493: « BortcMtibus mixime Gracis^qvi adnostro» 

cvpiditsime Iranaieranl. • 
" DiiAmus, 493: • TuttaviOa duceretitaticat cohorteM, et Usva 

pofi* mpra molum quatcret teptem tcrmentit.... Metidociua cum Hii- 
P^it a dextera..'. tolidem tormentit aggrcderelur. • 

** BuABCs. i93 : • In tummis carchesüs duarum navium ma- 
ximarum, Grimaldice tctlicet et Rhodite, tacri fakone$que bint con- 
MtÜUti. • 

•' Biniics, 493: < Pontiflcia triremes.... Antonio Auria depo- 
t^ftU. d^terum comu tenuere. m 

Giovio eil., «71: « ifd te gälte del Papa al dirimpello, ri- 
(hiedendo ciö Antonio Doria, tennero il como dettro. » 

«7* 
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lempo catlono le difese, e il presidio resta mulo. In quella 
il coiile di Sarno, peiisaiido aver brecoia sunicienle, cuii- 
duce i farili italiani alla provü. Grande animo dimoslrano 
e maggior costanza: Ire volle rimeltonsi al cimciilo e ir«: 
volle iie sono risospliili. AUo di iroppo il muro, corle le 
scale, oslinali i Turcin. Suonano a raccolta, e le fanle- 
rie si ritirano, inorli trocenlo giovani, e piü del dop- 
pio feriti: caduto Ira i principali Teodoro Boschile, gia 
faraoso condotUero di stradioUi nelle guerre d'Italia, 
cadulo il capiian Francesco Carnao di Napoli, ed il cai>i- 
tan Ciacorao da Capua; e per una arcliibugiala venutagli 
dall' allo pesio un occhio e slrappata la lingua all' alfiert) 
Capaiii. U Mendoza dall' allra parle, noii avendo aper- 
lura, 0 trovandola malagevole, COD accorto consiglio 
non si mette all' azzardo. 

Se non die in quesla maniera d' imprese la fortuna 
sempre risponde ai voti dei marinah; e cosi nel preseiue 
cimenlo loro riserba la villoria. Finilo il riddoae delle 
treolasei gal^e appoppale, avanzano le dicioUo dell'assalio 
presse alla sponda, dove fa punta il lorrione maesiro 
della Piazza, clie ancora vi sta col piede in acqua pro- 
fonda*'; maadaiio i ferri cofle barche imbarboUate, e li- 
randosi cogli argani seoipre piü sotto alla scarpala del 
torrione, issano le anleone, fauno indielro il carro, vol- 
gono avanli la penna, e lasciano andare Fabele sui pa- 
rapclli nemici. La scala pei marinari ö falta, e il passo 
aperto. Montano dal calcese alla peona, avanzano cava!- 
cioni coll'armi ira i denli: saetle, archibygiale, e griJj 
di chi cade e di chi salta. In breve agguanlano e si rag- 
gavignano ai muri e mellonsi sulla piazza. Primo di tulii 
colla bandiera in mano un giovanello genovese, mozzo 

•' W. H. SMIIH. itediierrattean, Londra, I8B4, p. 89: « TM 
cUjf of Korim,... Iti« shoret are excttdingly bold-lo, there beeinf * 
depl of iilLfatKonx4 al a ikort dütanct from Ute ihore. • 
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della navc Grimalda"; appresso un soldalo de! galeone 
d" Otraolo, iiidi Lamba Docia, e via via ogni altro a gara 
colle armi e colle bandiere si spandono per le muraglie 
dell'Isola, e costringono i Turctii a fuggirsi nel üaslello. 

Non mi maraviglio punto ehe il coramendalor Jacopo 
Bosio mandi sulle mura di Corone prima di ogni allro i 
suoi cavalieri di Malu": si bene maravigliomidelGuer- 
razzi, tanlo democratico, ehe mi tieiic addielro quel 
povero mozzo di oscuro nascimeiito, nia di cliiarissimo 
valore, per mandargli innanzi il patrizio Lamba Doria". 
Vorrei io polere iucidere il nome di quel giovane sulla 
corooa murale ehe egll si meritö, se qualclie pielosa 
pcDiia prima di me l'avesse scritto. Ma nobile o plebfco, 
noto 0 innominalo, genovese o romano, scevro d'ogßi 
parleggiamerilo, noii lia mai ehe tolga cui si deve l'ooore 
e ii merilo; nö ehe attribuisca ai miei piii ehe non trovi 
fermo per la testimonianza dei conlemporanei, esami- 
uala a hl di crilica. E quautunque Aulonio Doria ed al- 
Iri diano Ü primato a quei deUe galere del Papa", non 

" BiiAHCä, Wi: • PfimuM vexillum deftxit imberbii >uMn*f 
Ligw, genere humilit. sedeo taltu clarut.... proximut miles ex hj/- 
drurid'no gaieone, ac deinum Lamba. » 

Giovio eil., i'i: t Fu il primo un giovane sbarbato genovett 
delia nave GrimaUa.... il qvalc piantö to ttendardo <u la muragUa 
dgi nemici.... appretto un toUato dtl gaUoM d' Otranto e lamba gg- 
noveii ambedue. • 

•* BOSIO cit., III, <I5, C: « / cavalieri di tan Giovanni furono 
i primi a monUtre topra le mura di Corone.... a fona di mani 0 di 
braccia fu neceuario ehe vi rampecoMStro (sie.) » 

•» F. D. GcMiAiii eil.. Vita di Andrea Doria, I. 2T7: • Vae- 
cAmc ehe prolungandoti ri andüronoaposare a modo di ponli *u{ pa- 
rnptlta deile opposU muragUe.... Sopra cotetto aereo calU primo ri 
apr«t(ttrot», e pnmo aUtns» le oppotlt mura lamba Doria» (• 
'uci/}. 

•• AsTOÄio DowA, Compendio cit., 48: • i Corone il giomo di 
^ Matten del trentadtte, dandoti l'assallo in un medaimo lempo 
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milascio pigliare alla imbeccata; perchö il primo noo 
puö essere nel Qutuero del piü, percliü lo slancio com- 
pete a'giovani, e perclife un Giovio, un Bizarro, ed al- 
ireltali non possono esser sospelli di falsilä quaodo 
metlono un mozzo inoanzi a UQ Lamba. 

[22 settembi-e 1532.] 

XlU. — Pel rumore di tanta guerra i Turchi delle 
Citlä e castella circonvicine irorabarono a slormo, e le- 
varonsi in arme per soccorrere Corone,divisaDdo sfoQ- 
dare il quartiere del TuUavilla, enlrare nel Castello, scio- 
gliere l'assedio, e ricuperare la cilU bassa ehe s'era 
perduta. Buooo pel Conte ehe nella DOlle, facendo dili- 
gentissiraa guardia, potö cogliere al varco una spia, e 
cavargli di dosso le lellere, dove si diceva luUo per Qlo 
l'ordine ehe nel dl seguente i nemici avrebber tenulo 
per sorprenderlo. II TuUavilla pensö eavar partito dal- 
l'avviso: fece lavorare tutla la notle alle barriere del 
carapo, e condusse lazappa ai traghelli.egrandi lagliaie 
apri sul lerreno a mo'di quei iraboccheUi ehe gl'inge- 
gnari mililari chiamano Buehe di lupi; poi coprl ogni 
cosa di pertiche soUiii, di canne, e di sarmenli; e si 
leüDC in puDlo per ricevere i Turchi eome si conYeuiva, 
e per finirc ncllo slesso giorno 1'espugnazione. 

Alla prima luce del seguente giorno venlidue di set- 
tembre, ecco un capitano rinnegato di nome Tödaro so- 
pracchiamato Tredila, perehö tanle e non piü gliene ri- 
maaevano nella deslra (quanluuque a larga mano com- 

da tmtu le parti, Mlrartne prima qvei deOe gaUe del Papa, datia 
paru ehe si rhiama Isola. > 

Dt H*M>iii> cil.,lX. SlO: • Trecento loldati ilaliani periri'»'» 
dülta paru di lerra, piii di mlle furono feriti: ma piü felici furo»o < 
loUali delU galer« papaU ehe, dalia coü detta Uota, petietrarc^ 
ueQa ciXia. • 
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nsato dai noslri scrillori colle soüte varianli TwUir ^ 
'n<lare,Zadare, Tridigito, Trigidito, Tridito, TradÜo); 

olo, dico, con setlecenlo cavalli venirsene di buon 
;io verso Corone; cd ecco i nostri a menarscio di 

a e di lä per la campagna, infino ai traghelll prepa- 
'• Prima le gal&e a cannonale lo cacciano dalla strada 

lln marina, poi il capilario Spinola gli sbarra la via 
I Borgo, e lo gilla a monte dairaltra parte, e ia Ultimo 
«•'iro Frangipani, barone della Tolfa e conle di san Va- 
Hlino, con trecenlo archibugeri gli si lancia dielro per 

ärlo correre piii preslo. Tödaro Irovalo coiilrasto dalle 
llre parli, e vedendo sguernila la via maeslra di verso 

aslello, ehe nei suoi divisamenti teneva pi;r ullima, 
prona di gran galoppo per guadagoare la porta. In 
'i*^lia furia, siando anilci e aemici a riguardare, ecco 
"»provvisamenle sparire uoa squadra, conie se fosse 
?''jata datia voragine; poi sparire una seconda, e noa 

^rza, e gli altri appresso accalastarsi rovescioni cava- 
'<^n e cavalti nelle fosse. Ecco d'ogDi intorno uscire i 

I ifilri soldati a far prigioni quanti ancora sopravvivono 
"'acciacco e allo scorno. E Tiidaro restarsi tuUo peslo 

foodo ". 
Pensate le speranze de) presidio dove fuggirono a 

°ella Tislal Lo spavento c la penuria delle munizioiii 
fodussero 1'efTetlo. Uscl la baodiera bianca, uscl la 
^^riiigione a buoni palli, e la cillä luUa inliera venne 
^ello slesso gioroo in poler dei Cristiani. 

II Principe e lutti gli allri di terra c di maro nellö 
^^ie fazioui dell' assedio moslrarooo senoo e bravura 

GioTio, 272: • Acendo lagSialo ia via maestra, vi aotvano 
'uto m„ ^Qff^ ^ iraoerso.... Mandato ü tigtior Pielro della  Tolfa 

'f^^»f:9mto arehUrtigeri.... i Turchi tpitfjmdo i caoalli.... cadevano 
f(^ta. • 

BiiARcs. m. 
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da eguagli.ire ciö ehe si legge degli anticiiU e da non 
aver pari altrove nella marineria di quel lempo. Arrogi 
la inoiicrazione dei capitani in UiUa ta condolla di ^ue- 
sla campagna, e specialmeme la rigorosa osservama 
dei patli, rispello all'onore, alla roba e alle dorme, 
anche dei Turchi; gasligando severamenle in publlico 
qualunqtie soldato o marinaro si fosse ardito manca" 
aila disciplina e violare le convenzioiii. In sorama si vo- 
leva manlenere incorrolia appo tuUi, aniici e neniici. 
la fama di giustizia e di foJe: percliö gli stessi Turchi, 
tanto differenti di religiorie, di costami e d*!iig«'gn^^ 
coriosccssero chiarainente alla prova come i Crislinni. 
oUre alla valenlia neirarmi, avessero anche umaniü. 
fede e temperanza nella vittoria. 

[S3 setlembre 1532.] 

XIV. — La maliina seguente, come surse il sole d^' 
mare rimpetio al lorrioiie dcl primo ingresso, la f3i*^ 
dei cannoni salulö la levata dei Ire nuovi stendardi - 
mura della piazza. Le chlavi di Roma, la croce di M^ 
e l'aquüoiie dell'Imperio oiideggiarono insieme per J'- 
mosirazione pubhlica di possesso". Imperciocchfe di nf^' 
nime consenliinenlo i capilani in consiglio avendo »]>''•' 
berate manlenere la piazza a beneficio dei crisliane^H» 
e<J a base di fulure operazioni, incontanente il PriiH'i|- 
fece risarcire le mura, crescere Tariiglieria, dcporr 
nei magazzmi abbondanli provvigioni da guerra o   • 
bocca. presidio spagnuolo di mille fanli, e governai^''^^ 
delle arnii don Girolamo di Mendoza. AI quäle, p-^fi: 
ci si adatlava di raala voglia, il Principe in fede di '"•' 
vahero cristiano promise soccorso in qualunque esireff 

» Boiio cit., 4(6, A: t S'arborarono lulla porla tMdeaim* 
bm^ve. cioi ttel Papa. MV Impera tore, e della RtUgiime di Sa» t'* 
COMM.    • 
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biso|!no, ancbea private suespcse, se mai fosse assalilo 
üai Turclii. 

H ottobre iiJt.] 

Inlanlo spediva olto galere scelle nell'arcipelago, 
perclig scorrendo qtiei niari pigliassero inforuiazioni piü 
fresche dell'armata nemica, non forse avesse a distur- 
tare improwisamenle lomando le allre imprese ehe si 
divisavauo. Andaroiio col cavalier Salviali le tre galere 
dl Malta, una di Genova, e qualtro di Roma; ehe iiiolto 
'olentieri^ corae nipole di sua Sanlil,i, lo seguirono". 
II resto dell'armata sciolse da Corone, fece l'acquala a 
Navarino, e si presentü a Pairasso, citiä dell'Etolia, 
allora squallida come tulle le altre invase dai Turchi, e 
'inostri gjorni rifiorita, al pari dei tempi anticlii, rieca 
•li commercio, frequenlata dai navigli, ed abhellita da 
femamila Kilöni ehe aneora ti mostrano i classicl profili 
^i tempo di Pericie, resi piii e piii cospicui d:d pitto- 
resco vestimenlo nazionale. L' albergo delle Ire potetize 
iQi ricordava il risorglmenlo della Greeia,e 1'aitro di 
^iU la vicioanza dell'Ualia. 

[12 ottobre 1531] 

Sulla riva della gran rada si attelö l'armala nostra, 
* sulj'atio pose in lerra cirique mila uomini in arme. 
^^ i Turchi avevano preslamente sgombralo la eiltä 
^sa, e colle loro donne e fanciulli eransi ridotli al- 
''acroffoli, allogando alla rinrusa la turba imbelle in una 
innde opera esleriore, cbe a gulsa di falsabraca cir- 
coüdava il caslello con un muro ed un fosso. Dunque 
'Tanti colle trincere: avanli, ehe snuda la spada il coole 
<^ SarDO. Mille archibugeri a levar di posio i difensori, 

** Bosio, HG, B: • Spedito haoendo ü prior di R ima Salviati 
*"* fMUro^oiere della Religioae, ad aitre quaitio del Pa^. • 



324 Llß. IV. — CAP. XiV. [J2 Oll. 1533.; 

cento bombardieri ad aprire la breccia, le ciurme in 
giornöa alla fascina per la colinata. Presto vien giu la 
vecdiia muraglia eslcriore, presto si livella ü passag- 
gio iiel fosso.Primo \i salla Giovanni CavanigUa, giovaiie 
cavaiier napoletano, secondo il conle di Sarno con Ire 
alfieri e Ire bandiere, appresso le compagnie incolonua. 
I Turcbi abbandoiiano il ridollo esterno, corae giä ave- 
vano lascialo ia ciuä. Gran cosa la preslezza e l' arJi- 
menlo nelle fazioni diguerra, gran forza l'eseuipio di 
faul precedenti, gran peso il precipizio di chi comincia 
a cadere. 

Ilesterebbeci ora la difficile espagnazione del casiellö 
sulta rocciosa cima del monte; se i Turchi, alla visu 
miserabile delle feinmine e de'bambliii in slrida e in 
piaDti, e senza prowigioni da sostentarsi lunganien!-. 
non venissero a sollevarci, offerendosi pronli di capiiiJ- 
lare. SODO dunque ricevuli liberi, salvo Tonore dfi^'- 
donne, i panni di dosso a ciascuno, e il passaggio a^'i- 
curato a tutii pel golfo di Lepanto. Patli gelosamo"-'^ 
manlenuti, e sanzionali col capestro al collo di tre o qu^i- 
Iro sciaurati ehe erausi ardili di metlere le mani su ceriß 
doHDeUe, e di rapiroe gti oruameati". 

[15 ottobre 1&3!e.] 

XV. — L' islesso giorno tornarono dall' arcipela?'^ 
le ollo galt?e degli csploralori, riportando liete DOU- 

zie: Omer-Aiy esserst rilirato a scioveriio in Coslantioö' 
poli, niuna armata inimica sul mare, averlo essi cor^^' 
da padroni inflno ai Dardanelli, fatto sbarchi, preso pn- 
gioDJ» e meoatasi appresso una grossa nave carica » 
vittuaglie e di muiiizioni, lolta al sosteDtameüio dcll^ 

•• Bii:iHr& eil.. *9S. 
BoMucit., 116, C. 
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foriezza di Modone. L'istesso Salviati, vemito in terra, 
prendeva la vantfuardia della scoita intorno ai prigio- 
meri. quasi Ire milapersone.chescendcvano dal Caslello 
alla raarlna; il Principe seguiva il corivoglio atla coda, 
con imperioso conlegno e severo, nioslrando dallecigiia 
aggrollate la ferraa deliberazione di punire qualunque 
liolasse punLo della capilolazione. 

Da Palrasso alle bocche dl Lepanlo sono cinque mi- 
glia marine, nel corso delle quali avrai sempre dinanzi 
luoglii e prospeili di alla rinoinanza nella slorla amicae 
nella moderna. Sul piano alla sinistra biancbeggia Misso- 
lungi presso alle rive dell'Ellade, dove Marco Boizaris 
brilla ancora nella disperala difesa. Piii ollre di fronte 
sfuma di lontano il promontorio Azziaco, dove Agrippa 
afTermö il trono di Auguslo. Äppresso Irov» le memorie 
di Pirro e di Pompöo. Nel raezzo jt campo, dove fu com- 
balluia la famosa ballaglia di Lepanto. Vedi quegli irli 
scogli alii e spessi sorgere a picco dal mare? Seiubrano 
piraraidi di rilievo sui piani del deserlo, o seguenza di 
grandi capanne altelaW lungo i piscoli della campagna 
romana. Sono desse, le Echinadi degit anlichi, le Curzolari 
deliempo piü vicino.Ie teslimonianzedelle nostre villorie. 
Dji due lati a squadra vanno ad incontrarsi nello slrello 
•« coste dell'Epiro e del Peloponneso,e di lä si entra nel 
Nfo nascoslo ehe corre lungo e sotlile da Lepanlo in- 
fino a Corinlo,circond3toda alli monli e chiusoin fondo 
dalle pendici dell'Elicona e del Paroasso. Alla bocca del 
?olfo eraao da lempo anlicbissimo due lorri di guardia; 
e quesle, prima da Bajazello e poi da Solimano, accre- 
•C'ule e rinforiale, hanno preso la forraa di giusle for- 
'ezze. La prima ehe inconiri sull'eslremiiä del Pelopon- 
öeso, oggi Morta e provincia di Elolia, chiamasi Rio, 
i'allra Anlirio, ehe gli sla di rimpelto sul margine del- 
l'Epiro, oggi Rumella, e provincia di Acarnania. I due 

GcHjBuioTTi. CKvra it'Pirati. — i. 58 
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caslelli, arroncigUati al piede de'due promontori sal- 
r estrema lacinia dalle alte e precipitose monlagne, spor- 
gono dentro neH'acqua, come per azzannare insieme il 
passo del golfo. Puoi vedere, nell'uno e nell'allro, biz- 
zarra miscela di militare arcliileltura vecchia e nuova; 
torri rotonde e quadrate, baluardi sfiancali e di punia. 
muraglie di macigno e di ciolloü, merlatare anliclie e 
Ironierc nuove; e specialmente dabbasso la lunga filiera 
delle batlerie casamatlate.colleslrombalure ad arclietii, 
le quali sono di fatlo la miglior difesa della bocca, e po- 
trebbero in quel breve iratto non solo ridurre a peiii 
qualunque baslimenlo si ardisse lentare il passo, ma po 
irebbero quasi i due Caslelli dislruggersi Tun 1' altro, a 
avvenisse mai ehe avessero a contrabballere tra loro. Al- 
cuni li cbiaraanoDardanelli: chi Icgge sia cauto, quando 
si parla delle bocche e caslelli di Morta, a non coolon- 
derli con quei della Troade, nk con allri simiii". 

Verso il primo di quesli caslelli sciolse il Princip* 
con lülla l'arraaia: ed alle fanlerie sbarcate giä in Ta- 
trasso ordinö di venirsene allo slesso segno per la via J' 
terra: brevissima marciala, come ho dello. Sperava p^r 
la presenle forluna aprire il golfo alla navigazione t)^' 
Crisliani e schiudere nuova slrada da enlrar piii äeniro 
Delle Tiscere della Grecia. Preceduto dalla fama di Co- 
rone e di Palrasso, vi giunse per la via di raare prima 
dei fanli; e Irovö i Turchi di Rio pieni di sgomenlo, £ ' 

" ViLLUU H. SüiTH-rear-admira!. Tht Medilerranea», i»-^ 
LoDdn , ii6^. p. 51 •- « The eniraiKt of ihe gutf defendtd by (if' 
castles of projecting form, whkh are dittant a mile and a half f''^' 
aacA other, a»d are Jtnown ttt the DardaMlUi of Lcpanlo (RhiW • 
and Anlirrhium.) m 

CoBosELit, Piflilf« di ritlä efarlnse, tav. 82,122.13*. »&? 
• Bocca dtl golfo di Z.-piinfo, Dardanello di Grecia da llesiogior* 
Daninttcllo MAicrio, Gaifa di Patrasso. Dardanelli di Upanta. i**'' 
danellu di Äio.. — p. A. G., Giornali di viaggio. Mss. 
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Greci ira mezzo a dar loro buoni consigli, perche se ne 
andiäsero in pacc. Quindi per accordo, lanto preslamenle 
usti fuori il presidio turcliesco, die i marinari potcroiio 
atj[)üUinare il misero avanzo delle private massertzie 
la-iciaievi dal nemici nella frelta, prima die le fanleric 
arrivassero a parteciparne. Perö cosloro punli daU'in- 
Tiilia e dall'avarizia si amtnutinarono; e gillaronsi paz- 
zameniealla canipagoa, rubaodo a lulli, cosl a'Turchi, 
come a' Greci. 

Pericoloso e trislo episodio, die poteva produrre 
luneste conseguenze, se il conte di Sarno colle buone, 
e il priocipe üoria colle brusdie, noii avessero ridolto i 
seJizJosi a sommissione. I quali preslamenle sgannaü 
della speranza del botlino, aiizi consumalc le proprie 
TiUuaglie, e meglio riconosciula la coipa, sl arresero alla 
löercfe. Minacciö il Principe la decimazione alla raaniera 
romana: noiidimeno, per quei rlspeill ehe ciascuno in- 
tende, rimise reffello ad aliro tempo, diccndo die in- 
iJiito passassero lulli nell'Klolia all'acquisto del secondo 
*^Mello; e lä si \edrebbe clil fosse da vero penliLo, e 
*^> Tolesse colle susseguenli opre migliori cancellare la 
^srgogna del misfalto preccdenle. 

[20 ottobre 1532.] 

XVI. —Giä il conte di Sarno aveva passato lo stretto 
per inveslire AnLirio, e piii volle si era affronlalo coi 
Demici di denlro, e coi cavalli veoutigli addosso da Le- 
panlo: ma pel lumulto di Rio e per rammutioainenlo 
del soldaii, aveva dovuto tornare indielro a riraeiiere la 
•^isciplina tra quelle genti^die particoiarmenle nella sua 
'»ftü e valore confldavano. Quindi lulli iusienie torna- 
•"OQO neH'Etolia, e si fecero lungo la riva due miglia 
P'ü in SU a sbarcare !e artiglierie grosse,per cssere ogni 
^'ira parte del circoodario scopertaebaltuta dal Castello. 
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Qui li aspetlava piii duro contrasto. Giannizzeri veterani 
ed ufllciaü rUoltiii volevano smenlire la villä dei presi- 
diait iteüe nllre fortezze. 

Cnsloforo Doria, uomo di quella forluna e ardi- 
metilo ehe avremo .'^peciülmenie ad aniinirare poi ad im 
anno, pi^liava il c;irico di sbarcare l'arli^lieria %r<iS'^i 
dalle iiavi di alio bordo per 1' e^^pugnaziorie. Vedito or- 
dire doppi paranclii, di sotlo alle gabbie e di punia a^le 
verghe maggion, Süllevare i pezzi, condiirgli ilalla pur- 
pendicolare iiiterna all'esterna, nceverli iiei barconi, 
remigarli Onu al tido, mellerli sulle palancbe e sui curri, 
incavalcarli sa grossi carri, e menargli a braccia lino 
al canipo giä disegnalo dal conte di Sarno. Traj:mo Ca- 
vaniglia, maslro di campo, COD Irecenlo scellissiini ar- 
chibugeri auoroo di scorla. 

tSSotlobre 453S.] 

Menlre i nostri apparecchiavansi, i Turchi uscirono 
da Lepanlo in gran nuniero di fanli e cavalli: nk perä li 
Conte spaveoialopuiito di lanta moltiludioe venne meno 
al dover suo; anzi usci fuori ancbe esso menaodo alU 
campagna da qualtromila fanli, senza sguernire il cara- 
po; e ordinalili in ballaglia quadrala colle risvolle ag^i 
angoli per cavar fuori e melier dentro al bisogno 1^ 
manichedegli arcbibugeri, andü a Irovare i iiemici. i-'O- 
prendo senipre alle spalle raccampamenlo sno; e ordi- 
nando dalle Iriocere buona guardia colle artiglierievoH^ 
agii a<;sediali, specialmente alla porla e alla spi^nala dei 
Casiello. sl ehe niuno potesse entrarc nk uscire. Ila per- 
ch& i Turdii del .soccorso non si arrischiavano conlro 
I'ordinanza del Conle, nö mellevano in fazione la fatiie- 
ria, raa aUendevaoo solamenle a voUeggiare co' cavalli- 
ed a scorrere in qua e in iä badaluccaodo, cominciö il 
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Conle a rilirarsi lenlamente, teoendo perö addielroil 
nemicocogli archibugeri, ehe uscivano, spiegavansi in 
cordone, sparavano, e lilirüvatisi iiel centro del qua- 
draio: Essendo cosi dtirala infino a nolle la scaramuccia, 
t Turchi, aifranti dal conlinuo caracollare della giornata, 
andnrono a riposarsi in Lepanlo; ed i nostri, riiifranca- 
lisi dl cibo per lurno, stellero lutta la noUe a ballere 
furiosameme rAtitirio da lerra e da mare, non volendo 
al Duovo giorno cssere irailenuli da alcüno, raa aver 
Unilo ogni cosa. 

Oiidechfe rovesciala una parte della muraglla, e uc- 
cisi molli di denlro, quaiilunque si vedesse il presidio 
oMinaio e valoroso, non st perilarono, essendo ancor 
No. di spingere due piccole colonne alTassallo. Marinari 
e süMali enirarono denlro di primo slancio: nö per que- 
*toi giannizzeri vollero posarel'arini nfe arrendersi; ma 
•Ji^penlainenie coniinuaiono a conlrasiare e a combal- 
lere per la piazza e per gü androni, facendo lesla a ogni 
'caghello, finclife non caddero fuor di comballimento ptü 
tl" Irecento. Allora i pochi supersliti, ricöveratisi nel 
nia>iio, piT rendere anclie cnlla niorle loro fuiiesta ai 
t^risliaiii la villoria, e iiiulile l'acqinsto del Usiello, 
3ppiccarono il fuoco alla muniziooe della polvere e vo- 
tarono airaria. Eslrema risoluzione, per la quäle molti 
pur dei noslri rimasero infranii al di solto, e moite 
atarie palirono le gal6e pei rollami scaraventali da ogni 
Parie col fuoco. 

[Nivembre <532.] 

- Finalraente vedendo ehe i tempi cominciavano a rom- 
P^fe, e la slagione a farsi ogni di piü irista, l'armata 
*ciolse dalle rivierc della Grecia; e il Principe, dopo aver 
'Uitato uu'aUra voUa Corone, rinforzala la piazza, c 
"iQüoTaie te promesse di soccorso in caso di bisogno 

«8* 
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per l'anno faturo, rimandii ciascuno al riposo invernale 
nei suoi porti. 

II noslro Capilano ricondusse in Civilavecchia genü 
viltoriose, rieche spoglie, e liete novelle, ricevendo aa- 
ehe da Roma larghe diraostrazioni di gradimenlo per l 
egregie opere falte nel corso della carapagna. Dispersa da: 
Mediterraneo 1' armala neraica, espugnate qualtro für- 
lezze, prcsa una nave carica di munizioni, e conseguil: 
pienamcnte 11 fine primario della spedizione, ciofe la cac 
clata di Sotiraaiio e degli esercili suoi da Vienna e dal 
rUngheria". Imperciocchfe l'attacco dei nostri marin 
alle sue spalle porlö di faUo nell' esercito oUomano quell; 
sgoraento e quella solennissima sconfilta ehe sollevö in 
quest' anno 1' Europa dall' imminenle pericolo della bar- 
barica occupazione. Giä piü volle nei secoli precedenti 
al modo islesso e per simile concorso delle noslre genii 
dalla parte del mare eranö slati vinti e cacciali i Turcln 
dai paesi crisliani, e specialmenle da Belgrado". 

Le quali villorie, per lerra e per mare spIendiJa- 
menlc consegnile. vie piü a papa Clemenle amicaron 
Carlo iraperatore, il quäle riconosceva averne ricevtiio 
nel inaggior bisogno validissimosoccorso. Pereid Carlo 
neH'invernala doU'anoo raedesimo lornö un'altra voin 
a Bologna per trattare con lui direUamenle, e senza al- 
tri mcdiatori degl'inleressi comuni, e delle provvi- 
sioni da fare oeU'anno seguenle, volendo coatinuare ü 

** BK\!(TOIIK cit., II, 61: • Quand Solyman vint deoant Yiev' 
lapremier« fou.... une armee navale attaqua l'Ädmiral-B<is$a.... 'i^ 
te relira bien quH fust le plus fort. Sur quoi te gran Seigncur, m a!/-'"' 
priM talarme, dctmordit d« Vieane, et tira vert Cotulaniinople. » 

RATXALPCS, Ann., 1532, n. 39, 4C, 51. 
AsTosio DnRiA, Compendio cit., 48: < F« preta la cillä •' 

Patrasn e h CatUtUi, ehe guardaoano qtul golfo, del qiul dofi"- 
porw cA« .1 Tur,o ij tbigottissi molto. > 

*• P. A. G., ifeJto #«>, II, 470, S69. 
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guerra contro il Turco: suprema necessitä civile e reli- 
giosa del terapo. 

•Gennajo ^533.] 

E perchfe il principe Doria, accrescendo gli arma- 
menti maritlimi, insisleva e richiamava Antonio per 
suo luogoteneiile in Genova, il Papa non potfe a meno di 
dargliene licenza, e in suo luogo per capitano generalü 
oelia squadra, e per casteilano di Civitavecchia, pose il 
Mvalier Bernardo Salviali, come vedremo nell'allro li- 
oro. E vedremo altresl per lunghi anni nei falU di mare 
del lempo segaenle comparire Antonio Doria sempre 
piii avanti nelie grazie della corte di Spagna: marchese 
di Santo Stefano di Aveto in Liguria, marchese di GID- 

Dosa Del Regno, consigllero di don Giovanni a Lepanto, 
ß grao privato del re Filippo in Italia, il quäle a fondo 
^ di lunga mano ccnoscevalo, e sapeva come e dove 
impiegarlo •*. 

" DoccH. DI SiÄAScAs, pubbltcsti e ordinad da MASSHIILIASO 

SMSOLA, L. T. BELCBASO, e FHASCESCO PODESTX, A(ti di Stör. Palr., 
*• Vl, p. 356. Lettera di FILIPPO DI SPACSA a CARLO V, data da Vo- 
En^ra, Iß die. i^iS: * DifwioteparlicularmtnUenlapertona do An- 
**»o Doria, y enlo que el prelmde que V. IS. ie d^autoridada ely 
«'w otrot criadot y servienUs que V. M. en ajjuella ciudad tiena, y qtu 
•j« la twieue loda Andrea Dona, y otrat coiat a este propotito: por 
**<to paresciö que teria mejor qu» el dicho Antonio Doria se faeua 
^"«polet, comadice qw lo guiwo haxer, que no eiluvietse all't; pof' 
Vte, arnfjue para lerofr no et tanla parU, como el « Aas«; para tat 
""nuiio terla mucho, . 
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LIBRO   QUINTO. 
CAPITANO    BERNAIIDO    SALVIATI, 

CAVALIIBI DI MALTA  • fHIDBI DI BOHA. 

[1533--1534.] 

[15 niarzo1S33.] 

I. —Bernardo Salviali, figliüolo di Giacopo e della 
Lncrezia de'Medici, nipolede'due ponteflci Leone eCle- 
•Denle, e scrilto alla primaria nobillä fiorentina e romana, 
aveva da giovanetlo preso l'abilo dei cavalieri di san Gio- 
^aoiü; e pei suoi ineriti, e pei rispelli delia fainiglia, 
*ra preslanienle salilo ai prlmi onorj deli'Ordine suo: 
bali della gran croce, priore di Roma, e capilano gene- 
i^le delle galere, come io abbiam vedulo I' anno passato 
all'impresa di Corone'. Prode, ricco e splendide, vi- 
^eva alla grande; casa aperta in MalU e in Roma, nu- 
nierosa famiglia, e ialorno alla persona sua in terra e In 
oiare da sessanla gentiluomini principali e capitani ri- 
'ormati ehe lo seguivano in ogni fazione, secondo lo slile 
dei maggiori comandauti di quel tempoVDi simili esempt 

' EccEsio GAäCBUSI. Delle famiglie Totcane ed Ombra, ID-4. 

pferze. 1679, l. IV, p. (76. - Nalo ia Fireuze UW, morlo in 
•ona 1563. 

' öosio cit., in, 4it, B: . Bernardo Salviali priore di Roma 
"^fKva ordüiariamfnte da srssanta gentiluomini principali tt valo- 

'*»' i-apitani appo lapenona sua. • 
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per Marcanlonio Colonna e per Carlo Sforza alt'rove lio 
delto e dirö\ 

Tornato perö Bernardo di Corone a svernare in 
Malta, ebbe suo mnlgrado a irovarsi involto in una san- 
guinosa baruffa, della quäle non posso passarmi, perche 
enlra come causa prossmia della sua chiaraata in Roma; 
e perchfe mi da ragione degli uoniini, dei lempi e dei faUi 
die ho a traltare. Ai priml di marzo in Malta, un gcüli 
luomo Üorentino^seguace dei Salviali, aveva steso morio 
in duello un giovane cavaliere ddia lingua di Provenza. 
con grandissima allerazione degli zii e degli allri p^- 
renti ed aniici; ehe molii e prosunluosi ne aveva Tue- 
ciso nell'isola. Costoro accecati dalle furie della vendet- 
ta, tuiti in froita assaltarono a tradimento per la strail3 
il Fiorcnlino: il quäle quantunque coo aicuni compagni 
valorosamenlesi direndesse^nondlmeno toccö la peggio 
e a pena poiö riiirarsi grondante di sangue. Qui non tim 
sce: hannoa essercinque i ripiccUi.e assai peggiori gl 
allri Ire successivi de'due precedenli. Tulli quei signor. 
a biasiraare le superchierie e le uccisioni; e ciascuQC 
da sua parle inteso a ripetere uccisioni e superchierie: 
cioö a commeltere i medesimi falli biasimali tu allrui 
Tanio b foUe la superbia, e lanio 6 cieca la passioue di- 

* r. A. G., Marrantoitio Cohnna aUa batlagUa di Lepantc 
Le Monniep, 1864, p. 19. Documento coi nonii e cognomi di »eiUE 
tasetle geniiluomioi ehe formavano la «sa miiitare dei Capiian g« 
DPrale; v. arpresso al ttbro sottimo tornerä lo stesso col captlar. 
Carlo Srona. 

PAOLO Dl MOCRIS, genliluomo romano. ID nna leltera a Pi^' 
Lui;:! Farnese rluca di Parma, narra cuoie teslimonio di veduia 1^ 
fed-lti dei trrnla gontllu^mini po» er!. prowi&ionati da Cesare Bo' 
$la du» Valentins, ehe Boli gti rcst-irono Tedeli. e \o salv- 
dalla furia dpi po|wlo romano dnpo la morle dei Papa. — L'^' 
pubbl'cala dal RO5CBI!(I oel giornale perugiao dei 1872, ialitoUto- 
fmdijiow Ärtittica. 
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sordtnala ! I familiari del Salviati e gli amici del Fioren- 
lino lornarorio in piazza, yridäudo e bravaiido coiitro i 
rrovenzali:e I) una lerza punlaglia,spargendosi dall'una 
parle e dairaltra di raoUo sanguc. Pareva nella nolle se- 
puenle quielalo il lumullo: e giä il Grammaeslro dava 
corso alla giusUzia coiilro i religiosi dell' ubilo, e il Sal- 
vi^li da parle sua metieva in calcna una diecicia di gen* 
tiluomJni, quando i Francesi faUa secrelamenlo Ira loro 
wia coDvenlicola in casa del coramendalor d'Orleario, 
entravano la multina seguenle soiio faUi pretesli a bordo 
deila capitana, dove spielaianiente uccidevano a gliiado 
quaitro di quegti iocalenali. E avrebbero a uno a uno 
aggliiadalo aoclie gli altri, se al primo ruraore noii fos- 
sero accorsi i soldati, i marinari, e l'isteäso Salviali 
in persona per frenare quei tradilori, e per cacciarii 
Tia senza allro dal basliraenlo. Ma die? vennlo poco 
dopo in lerra, il medesimo Salviati a ricliiauiarsi col 
Grammaeslro di cosi graride eccesso, noo era a pena 
entralo in casa sua, ed ecco rassembraglia di lulli i ca- 
Talieri  francesi, provenzali e alvergnasci a bandiere 
Spiegale venirlo ad investire: ecco tuUa la lingua d'llalia 
venirlo a soccorrere. e dagli allri alberghi delle lingue 
diverse uscir fuori i cavalieri in arme, e accoslarsi chi 
di qua cbi di lä per ajulare quesli o quelli *. Parrebbero 
sogni, se non fosse.ro falii realmente successi! E dico 
faui in plurale, perchi se ne hanno parecchi simili nella 
siorie di costorojed io, lultoclife per incidenza,ne avrö 
a ricordare un allro nel setlimo iibro. Non prenda mara- 
^'glia il lellore: anzi per l'espmpjo dell'allrui nequizia 
Euardisi meglio dal disordine delle pasüioni, ed alla so- 
pra la ferina mantenga la digniiä dcU' unama natura. 
Altrimenli nel forore irapassano ogni seguo e grondano 

• Boäiocit., III. 12i. 
VEHOT cit.. IV, 24i. 

CwuiuiOTTi. CieiTfl il' PintL — 1. S9 
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sangoe gli artigli delle belve, gli unghioni dei cavaili. 
le spade dei cavaüeri. 

[Aprile 4533.] 

In somma dopo una giornata di orribile confusione 
ebbero a lavorare i iribunali e il carnelice; cavaüeri 
slrozzati, sommersi nel canale, degradali, cacciati dal- 
l'isola. E il priore SalviatI, moderalamente tenulosi 
sulle difese senza uscir di casa duranle il tumulto, U 
matiina seguente se ne lornava a bordo: e per levarsi 
da ogni Irista occasione, scioglieva i caoapi e con lutla 
la squadra se ne veniva prestamenle in Civilavecchia. 
Allora papa Clemente lo nominö capitano delle gal^e ro- 
mane, col Iriplice inlendimenlo di coinpensarlo in quäl- 
ehe modo delle ingiurie solTerte in Malta; di dargli giu- 
sla ragione a non rilornarvi, finchö gli umori ardenti 
dei oemici non fossero fredJali; e di riunire in un sol 
corpo, sotlo lo slendardo papale, sedici gal^e; cioö le 
dodici di Homa, e le quaitro di Malta, per mandarle 
unilainenie conlro i Turclii, secoDdo i coucerli presi col 
GramiDaeslro e coir Imperalore. 

iMaggio 1533.1 

Cosl il Saiviati, veouto al possesso delle gälte e 
della caslellania di Civilavecchia, pose gli ordini del- 
rannameDto: e poicorse in Roma, ove era richieslo dei 
suo parere inlorno alle cose di üorone*. E molto caddß 
in concio ehe al lempo stesso venissero al Papa lelterc 
receotissime di don Girolamo di Ueodoza, governatore 

* Bosto, tS5, A: « JIpHor Satviati coUe gualtro galer« delia 
BeUgiome in Ch-itavecckia.... da lui miete le re.'ojioni di Cartme.... • 
426: • Sua Santilä lo mandö in Civilurwchia..,. dandogli H carico 
MIe galere della Chieta ... li coma deitro de\l ordinama dl Salffio/i 
coUa Vfodra deU« galtre acclenaitich» colk quaitro ddla Ac%ioM- • 
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delle armi in quella piazza, il quäle diceva trovarsi giä 
slrettaraenle asseJiato per lerra e per raare, le provvi- 
gioQi di bocca e le muiiizioni di guerra cominciargli a 
maricare; ricordasse il Doria la fede datagli de! soccorso, 
e pensasscro gli allri principi della crislianitä a non la- 
sciar perdere quella piazza, nö a conrondere la liducia 
dei Greci, giä lanlo esallati, con ehe facilmeole polreb- 
besi e in poco teiiipo ricuperare luua la Morfca. 

II Capitanu novellocoiifermava pienamcnlei giudizi 
del Metiduza; e per la perizia sua nelle cosc di guerra 
e di mare, e per la cogiiizione speciale di quei luoglii, 
dove aveva due aiiiii comballulo, insisteva sulla neces- 
silädei soccorsocoti luual'aruiata.allrimenli aiiderebbe 
al certo perduta ogoi cosa. Di ehe facendo gran ressa il 
Salvjad, e con lui i miiiislri dl Roma, e al tempo stesso 
anclie il Doria da Genova, finalineDle venne dall'Irape- 
ralore l'ordine cbe si dovesse socoorrere Corone con 
'Ulla rarmala; anzi piii aggiungervi quelle allre dodici 
Eal^e nuove, ehe don Alvaro di Dazan aveva fallo co- 
struire nei porü di Spagaa. 

[4 giugno 1533.] 

II. — Qiiindi il nostro squadrone, bene in ordine ö 
fornilo di lutlo punto, salpö da Civiiavecchia all! quat- 
'ro dl giugno, e fu cos! presto in Napoli, come Andrea 
Doria col resto deU'armala. Ma il Principe in confu- 
sione,non polendo imbarcarc le fanterie spagnole asse- 
gnate a qoeslo vlaggio, percliö si eraiio apertamente 
ribellaie solto il preleslo ddie paghe, e per compenso 
>vevano saccheggiato la cillä di Aversa, e falte di grandi 
öialvagiii in luua la provincia*. Pazienza» lempo, Fe- 

' MAMBRISO ROSEO, CotUinuaxione delle Slori» del Mondo di 
Gwnnnj Tarc4jgnota, jn-l. Veoezia, Giunli, <59(*, MI, 433. 

PAOLO Giovio cit. 
CoLL£iiixcio, Roseo, • PicC4 , Storia di NapoU, lo-i. Ve- 
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derigo di Toledo, il niarchese del Vasto, e danari so- 
nanli ammansarono la stizza di quei feroci, die si la- 
sciaroiio condurre a .Messina, dove it Principe avevi 
ancora a provvedersi dl viltu'glia, di munizioni, e lii 
molle allre cose occorreiiü al soccorso della assediai 
cillä. AI cui presidio inlanlo, volendo accrescere le spi- 
ranze, niandö con una scella galäa velocissima Cristo 
foro Pallavicini, adotlalo in casa Doria, perdift porlas^^i 
Tawiso del soccorso vicino. Crisloforo, arditissimo nia 
novriero, di pieiio giorno e alla visla del nemici pass 
per prua dliianzi alle gälte dei Turchi, ed entrö a sa! 
\amento nei porto piccoio dl Corone. ColÜi pose in terr. 
alcuni rinfreschi, delie il danaro, rimise ie leltere: *: 
senza altemJere allriinenti allo diflicollä cd agii sconforii 
coiristesso corapgio e furtuna volle lornarsene per re 
care personalmente al Priucipe pieita conlezzadello slat<- 
della piazza, e come il presidio si tenera saldo nella spi 
ranza delia sua Teoula '. 

[Luglio 4533.] 

Oltracciö ebbe il Principe pienissima informazion 
di molle allre cose necessariea sapere per suogovernt' 
e ehe non si volevano manirestare a tuui, Specialmen: 
intorno alle condiziont deH'arniala nemica, condoUa d' 
vecchio Lufl\-bey. Crisloforo aveva conlato novani 
legni; sessanla gal&e grosse , e il resto fu&te e briga' 
tini: aveva veduti i gagliardetli dei pirati di Ponenle, 
del Morü d'Alessandria: e di piii luUo il naviglio sug 

nezia, 1613, II. 1(3: mOccorie digiwjno ehe i loldati lecchi tpagnu- 
abboltimatisi per conto dtlle paghe havfvano (Krtifa/o Acfsa, et ta 
eh^jgtUala; et (atto di grm danni ad aUri Itioghi in Terra di L '• 
voro. • 

' CAPVILLO:«) cit., 52. 
Sicuaiocil., 460. 
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ormeggi in quattro, coi capi di posta a poppa, segno di 
p<ica disposiziotie per levarsi di lä, dove stavano ainmas- 
sali nella cala di capo Gallo, a oslro della piazza e fuori 
del tiro. Di ehe Andrea prese animo: e quanlunque il 
nemico lo avanznsse nel nuiiiero, e non si fossero vc- 
dute mai le dodici galt'e promesse di Spagna, deliberö 
oonJimeno seguire ad ogni modo it suo viaggio, ed en- 
trare in Coroiie, facendo assegnaraenlo sopra i Poneali 
freschi, die sogliono spirare di estate dupo il mezzodl. 
Avanti, senza meltersi a DIUD rischio di bajlaglia: chö 
larebbe stata imprudente co\ nemico o sui ferri o alla 
^eia ogni allra razione aita a ritardare o ad impedire lo 
scopo principale del soccorrere la piazza, e di sciogliero 
'"assedio. 

[i agosto 1533.] 

Donque ordina ehe lalli sian pronti aiprimo cenDo: 
<li3egaleoni di gran corpo, pieni di gente e di grossa 
artiglieria, vadano innanzi; segua la reale con venliselte 
S^l^e oel corpo di ballaglia, alla desira si melLa il Sal* 
^>ati colle sedici gal^e di Roma e di Malta; alla stanca 
A'ilonio Doria con allrelianle di Napoli e di Sicilia; alla 
*^öda cülle salmerie le Irenta navi; quesle, scliifando 
^ni risconlro di nemici, lirmo di luogo, e corrano difl- 
'ate Terso la forlezza per meltersi sollo alla difesa del 
^10 slendardo, e del suo cannooe. Cosl ordmati escono 
^^ Vessina ai due di agoslo, giitansi a golfo lancialo solla 
^or^, spuntano capo Gallo, si coprono di cotone, e via 
^1 Yenlo fresco di buonbraccio verso la piazza. l'assa 11 
^Qvoglio, passano le navi, e appresso passano le galfee: 
^ > Turclii aU'äucora nella bella cala di poneiUe guar- 
dano per prua il passaggio de'noslri, senza dar segno nfe 
^' batuglia üb di mossa, se non quanto di lonlano Irag- 
Jono colpi d'artiglieria, ricambiaii del pari, con poco 
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danno delle diie parli. In somraa dal lato de! mare l'a- 
sedio b scioito, e Tarmaia viiicilrice ammaina soUo le 
mura dclla piazza. 

[7agoslo<533.] 

Qui un' allra volta mi 6 dato osservare, col Salviali 
e coi conlemporanei, Tiraperizia dei Turclii nella laltica 
navale. Considerazione di gran moiiiento per intendfre 
come e quando costoro divennero poscia per falto pro- 
prio e per altriii opinione eccellenti maiini a nosiro 
danno. Avrebbe dovuto Lufly da capo Gallo, subito su- 
bito passate le navi a vela, tagliar le gomene o filarle 
per occhio, e giilarsi a furia sullo squadrone seguenle 
delle galfee; e ne avrebbe facilmenle ottenuta vittoria, 
trovandosi superiore del doppio nel numero, e padrom' 
di tagliare fuori l'armata soliile dalla grossa. Imperocch^' 
le navi di allo bordo, una volta passale col vento fa' 
SCO di Ponenle, potevano ben continuare la rotta a le 
vante, ed anche potevano fermarsi sull'äncora sotlo- 
vento: ma del lornare indietro per ricongiungersi o per 
soccorrere le galere sarebbe stato impossibile. NonJi 
meno Lufiy, attoiiito e irresoluto, non seppe conoscert 
nfe cogliere il grandissirao vantaggio clie gll si offriva; 
e lasciö senza conirasto compiere ai nostri il divisaio 
soccorso *. 

Se non ehe la fortuna sempre variabile ci richiam- 
nel mezzo del mare. e ci mette in procinto di battagtia 
Due grosse oavi delle nostre a mezza strada si abbor 
dano tra loro, o impigliansi a vicenda per le verghe e pe^ 
le sarlie: navi cariche di munizioni e piene di infanteri- 
spagnuola da sbarco. La speianza di facile preda glimol 
Lufly, il quäle ßoalmente distacca alquaote galöe p^' 

' AxTo^iio Dotu, Cotnpcndio dl., 52. 
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gheriDir le dae navi restle: ed ecco le gal&e noslre vol- 
gere indietro a remo per liberarle. In poco tempo una 
Dave k giä perduta, l' altra b agli estremi, e si sosliene a 
pena per la bravura del capitano Hermosilia. 11 Doria e il 
Salviati avvampano di sdegno, LuÜy palpila di spavenlo, 
il Moro freme di rabbia. All'appressarsi delle poche galfee 
cristiane, i Turchi si rilirano, le due navi reslano li- 
bere. e sulla ricuperala troviarao prigionieri diicento 
giannizzeri derelilli dai cornpagni, dopo esserci stall 
messi per marinarla. Non basla, ctife il Salviali si caccia 
appresso al nemico fuggilivo, tormentandolo alle spalle 
con spessi tiri, e giä 6 presso ad inveslire una galea 
sdrucita e azzoppata dal suo cannone. Ma il Principe lo 
divieta con un liro seiiza palla, e giü la bandiera a 
aezz'asla. perchö turni adilietro. Dove tuUi lodano la 
inlrepidezza e la manovra del Salviati; e lodano altresl 
il senno del Principe. Prima in queslo caso compierc il 
disegno slabilito di soccorrere la piazza, poi l'aUrodi 
combattere coll'armata nemica'. 

AI riiorno del Salviali i raaggiori capitani scesero in 
terra; e il Hendoza, squadronate sulla piazza le fante- 
fie sopraggiunle colle prirae navi nel porlo, fece dalla 
sua parte gagliardissima sortita: cacciö i Turcbi dalle 
Iriocere, prese il campe, demoll i ridotti, tolse i can- 
fioni; Lafiy-bey al lempo slesso prueggiö verso Mo- 
done: e cosl io UD gioroo per terra e per mare fa 
sciolto l'assedio", 

• Bosio cit., in, 457, B: • n prior di Roma ptu di tulti avan- 
=3li.... ttava giä per imxttire akune gaUre twcheiche.... fu proUAlo 
<l<Ji Principe. > 

" CLBMISS PP. VII, Ferdinando rom. rerji. lub die xxi augtt- 
«< MDxxxiii, 8p. RATüAL. ; • Per hol die* jtrietidium Coronit. quod a 
^>"cit obiiäebatur, cesarece $t naitra ctasiii virtute, obtidione Übe- 
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111. — Liherati dal presenle pericolo, i collegati ri- 
volsero ranimo a pri'inmiirsi coritro gli assalimenli fa- 
luri: sbarcare le veUovaglie e le muniziorii, risarcire le 
niura, scambiare il presidio, opere di presiissima ese- 
cuzione ". [I Meiidoza col suo terzo riprese il inare, ss- 
coiuto il pallo; ed alla guaidia di Corone sollenlrd li 
maesiro di cainpo Maccicäo con Ire mila di quei fanti 
ehe si erano ainmotinali in Aversa, perchösconlassero 
la pena della sedizione. Indi Tarmala noslra si rivol^e 
di nuovo contro Lufty, ehe si teiieva tra la Sapienza e 
Modone. Indarno lo stiilarono a ballaglia: esso porlö in 
pace tuUe le cannonaie e lulle le vergogne ehe gli tocca- 
roDu; e ognora piü slringendosi al sicuro solto le balle- 
rie dt quella forlezza, e seiiipre governandüsi limida- 
nienle, come aveva fatto dül principio, rifiuiö la sflda^ 
e cedelle ai nostri la padronanza del mare. Vero 6 clu' 
Solimaito aveagli streltamenle ordinalo dl fuggire il ci- 
menlo, ma esso eseguiva l'ordine con soverchia tiiüi- 
di-zza; e lulto ciö evidentemente piü epiü diraostra ehe 
inliiio a qucäli lempi i Turehi nk ripulavansi da sä, nc 
dagli aliri erano nputati invinciblli in mare. NOD per6 
di meno ira poco vedreiAo camhiarsi (utto ai rovescio 
l'opiriione; e poichg siamo presso al termine Ira l'uno i 
V allro avviso, ne fo ricordo, perebö il leitore non abbia 
a trovarcisi improvvisamenle sorpreso. 

Clie se noi vorremo iuiparzialmeole esamiDare an- 

" NicoLACs IsTHDUPivs, Dt fcb. BungoT., lib. XI. 
Jovicicit., lib. XXXI. 
Bii*«is cit.. Irb. XX. 
Bo^rinic«, lil). II. 
A.'iomcAs U*uioc»sC9, lib. IV. 
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ehe i fatli della presenle campagna ne caveremo trisli 
prono5tici/e r'isullerä gran dilTerenza anche nelle cose 
Dosire Ira il passalo, il presente e 11 fuliiro. Nel trenla- 
due assedii, baltaglie, conquiste, cilta, forlezze, caslelli: 
ed ora lullo si riiluce a cainbiare un presidio ed a ri- 
(ornire una piazza. Niuna impresa di lerra, niun cora- 
baitiraenlo sul mare. Perchö non dar dentro in Mo- 
done? Perchö non dislriiggervi ie gälte di Solirnano, le 
fülltedelMoro, e il navilio degli allri pirali? Perchö non 
raetlersi almeno alla Sapienza e bloccarli tanlo ehe vi si 
avessero a consumar di slento? Perciii! non venir mai 
le dodici galfee nuove di Spagna? Perchfe lornare indie- 
tro e licenziare gli aiisiliari nel mese d' ago?to? II Gio- 
Tio, e tanli allri scnllori noslrani e slranieri, favore- 
Toli e imparziali, lutli dicono essere il Doria andalo con 
pochi, il Bazario rimasto a Messina, Cesare piü ehe mai 
sicuro in Spagna, le forze navali tolle dal pericolo di 
ooa batlaglia in Levante, ed i Francesi presi a sospelto 
io Ponenle". Insomnia giä si vede Carlo lenlennare, e 
folgere l'animo a quei ripieghi con ehe prima e dopo 
Q^rono governarsi i polilici della sua eorte. Dauere 11 
Turco, ma non abbalterlo; osteggiarlo per zelo di reh- 
Jione, e manlenerlo per freno dei rivali; librarsi ira le 
ilae col preleslo di salvare I'arinata, e scusaro ogni 
oiagagna col sospelto dei Francesi. ^elia soslanza preva- 
levano ie ragiooi di stalo conlro i Veneziani, i quali 

" PiFtc» Jovios, Bitlor,, lib. XXXI, in-fol. Basilei, «78, 
P- tÖ: « Fuere qui exitlimarent Turcoi wiiverMa claue exui ea div 
f'^U poluisie, ti Auria basanianas triremet expectare malnitstti 
^i*am JH/Irniü viribvs a Uestana fatiaare. Sed aUi graviare ractio- 
*^^w amsüio in frtln S\cHia opportiua tot nifcKili«» dieebanl, nt 
'toll« Uitora penttus omni navali prcBsidio nudarenlur. Seffue enim 
k^oerstu triremet in untu» pugn<F perinilum devocari Cceiar voUbat, 
*'POl« qiU tuquiKiuam txploratam haberet Gailorum voluntatem. • 

RATüALDI», Am. Eccies., 4523, a. n. 
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sarebbero divenuli Iroppo spigliati in Itaüa, se allri 
avesseli ajiilali a scuolersi di dosso il peso dei Turclii 
Carlo aspeilava Milano da Francesco Sfurza: e con U\. 
ti maneggi di armi nelle Sicilie, col sacco di Roma. 
coir assedio di Firenze, ecolla lega di quasi luUi i gmnJ 
e i piccoli slali ilaliani, compresivi pure i Lucclie>i 
proprio io quest'anno, agognava a prcpolenza, e te- 
meva soUanto di Venezia ". Üunque grande energia su 
mare nella guerra turcliesca del irentadue, perclife trai- 
lavasi della salute di Vienna; ed allrellanla tiepidez'^ 
nel irentiitrt', perche non si voleva dar aiisa di tro['[: 
rilievo ai Veneziani. Polilica doppia, c senipre mante 
nula dalla corle di Spagna, per la quäle perderemo nioji 
capitale, e dappoi i frutti di Lepaiiio, e adesso pro-i 
preslo perdiamo Coroue, come ora dico percompiero 
poichä ci sono. que^ito racconto. 

Lufly-bey aspellö latito in Modonc, ehe ne fos-t 
parliio il Dona; e allora, avendo inlaUa rannala, ri- 
presc il blocco e 1' assedio peggio di prima. II Maccici 
si difese valorosauiciite: ma ctiicchessia alla lunga • 
slracca, e col lempo ogni cosa si mula, e succede c' 
liela or trista. iVusate lui proprio il Maccicäo in un 
sortita cadere ncgli agguati ed esser falto a pezzi co: 
molli de'suoi; peiisale gli allri del presidio seoza cap' 
e dl quella naiura lurbolcnla ehe abbiam veduta; e no: 
avrele a niaravigliare ehe nel mese d' apri.le del tren 
taquailro siano tornali i caslelli in inano ai Turchi 
gli Sp3gnoU ia lialia, e i Greci al giogo per allri ir 
secoli. 

"UAIIIIIKOROSIO. Sloriadi Wijwli eil., I!. <U: « Si crnff 
ab la Itga fra I iMperatore, it Papa, it Duca di Milano, U Ditta - 
Ptrrara, Pivrenlini, Genowsi, Seneti et Lucchesi contro i per/iwt''" 
tori d^la factä'Itiitia. cosiiliundo Anloni'tde LeiiMcapo $gtiiera' 
»Cfra la gmm, il ipuile doctue siara in Mtlano. » 
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Primi dunque a provare i Irlsli effetii della mezza 
«mpagna ebbero a essere gli aiilori delle mezze tnisure. 
Carlo ci riraise di ripulazione, di danaro e di genle, 
offese i Greci, e perse la piazza: Andrea, perchfe non 
dette denlro.loccö dai pirali di Coroiiela peggio. Impe- 
rocchfe cssendosl ricondoUo a Geoova, e avendo lasclale 
sole in Messina tre delle sue proprie galere percaricare 
certe seterie di quei mercadanli, quando esse vollero col 
ricco carico rimellersi in mare, in vece di lornara a 
Geno?a, furono condoUe in Barberia dal Giudfeo, ehe se 
le prese a salvamano '\ 

[<6setlembre 4533.] 

IV. — Per opposilo il noslro capitano navigando 
sicuro pei porli di Sicilia, trovö ai suo indirizza lellere 
pressanli di Roma, ehe lo avvisavano dei malrimonio 
conchiuso ira Enrico d'Orleano, secondogenilo de! re 
Francesco di Francia, o la Calerina de'Medici, figliuoia 
di Lorenzo il giovane, e nipole di papa Cicmenle. Di piü 
te lellere medesime porlavano ehe, avendo sua Sanlilä 
aceellato Tidvito det Redi alboccarsiconlui in MarsigÜa 
e di irovarsi iosieme con lulto il parentado alle nozze, 
non si aspellava altro per cominciare la navigazione» se 

aßil rilorno delle gälte di Levante. Laonde il SalviatI, 
foUeoula dal Grammaeslro la licenza di condurre seco 
cotle dodici galfe di Roma eziandio le quallro di Malta, 
^enne difltato nel porto di Civilavecchia, dove irabarcö 
nioiie masserizie e arredi, e molta geote delU famiglia, 

" Bosio clt-, in, 4J7. E: • n Doria latciö in Mruina Ire galere 
8 cjrico deW Adorno per caricare I* tetf tt ollre mercanlie per G«- 
'^A.... 1« ijuaU dieäero aegli agguati del Gindio, ehe a lalvamenio 
^ prtU. a 
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co'quali si Tolse preslamente verso Livorno, a fine dl 
ratrgiungervi il Papa: il quäle partitosi giä di Roiiia i: 
niarledi nove di selleaibre, per Monlepulciaiio, la V;i!- 
delsa, e il VaUbrno di solto, era enlralo in Pisa e 
finalmenle i[i Livorno, seiiza toccare Firenze per qiu'i 
rispelli ehe facilinenle ciascuno puö inlendere. Coinc k 
in quel porto ta squadra del Salviati, papa ClenictiU 
discese aila marina e montö sulla capilatia di Francis 
addl cirique ollobre, giorno di domenica, sull'ora i!. 
vespro, iülanto ehe le gal^e di Pruvenza, di Malla e d; 
Roma facevano salva reale per tre voUe con tuua la 
loro ariiglieria e InoscheUeria'^ 

[6 otlobre <533.] 

Indi pigliavano il largo, e procedevano cosi: alls 
yanguardia aicune galfee piü veloci e bene armate CL 

carico di cercare inlorno, di scoprire gU agguali e ^ 
Iracciare il camraino: e quesle soUo il governo di nfli- 
ciali, cui cliiamavano Cercamare, e Re di gal^a ". Seguivj 
una irireme di gran rispelto per noine la Duchessa; ^ 
quivi i cerimonieri e i chierici della cappella papalf 
intenli per lurno a salmeggiare presse il labernacolo, ov^ 
Ira doppieri ardenti si cuslodiva la santa Eucarisiia 
primo dei sacerdoti ilprcfeilo delle cirimonie, Pierpaol 
Gualtieri di Ärezzo, dar cui gioroale raccolgo alcau 

» JoTics cit.. üb. XXXI. 
9BLCAIIIV9 eil., lib. XX. 
GncciAKDiM cit , lib. XX. 
VA»CDicit.,lib. XiV. 
R«\5ALDrs, Ann.. 4533, n. Tfl- 

•• Bosio, Hl, 66, E: • Gli aniiani atti agli ufllri rfi R- 
Ctnamori. Comanda il He le gmardie, et le altre ftitmui di Covauo 
tl a Ivi ajtparUene il riconotcert » ftrocurart ehe tiamo bene armai' 
EtU Cewraman comanda le arlinlierie, et II niwijfioiij per Vorcki- 
biuaria. • 
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nolizie e tuUe le dale di questo viaggio ". Appresso si 
atlclava lo squadrone delle gal^e con al cenlro la Reale 
di Fraiicia, condoUa dal duca d'Alliania, ove risicdcva 
papa Cleraente; e neile allre a deslra e a sinistra sedici 
cjrdiiiali, molti preiali, e il resto delta curiii e dei fa- 
niiliari: linalmenle veniTsno qtiatlro navi di Irasporto 
colle letlighe, le mute dei cavalli, e tuUi quegli arnesi e 
corredi e forniraenti di chiesa, di corle e di cillä, ehe 
il Papa, i Cardinali. e gli allri nelle funzioni e coiicislori 
usar dovevano in Francia. 

Lo splendido viaggio di un romano Pontefice con 
sedici Cardmati, all" inconlro dt un Re di Francia con 
lutla la sua corle, duranie la traversata, leneva gll uf* 
ficiali novelli e i veterani della raarina in contlnue con- 
ferenze (ra loro suirordinamenlo dei saluti. Punlo di 
sommo rilievo nel secolo decimosesto. Quei signori non 
lasciavaDO occasionc niuna di moslrare altrui cortesia 
secoQdo ii debito, e di esigere dagli allri uguale corri- 
spondenza. II codice dei saluli tanlo necessario siimavasi 
i bordo, quanlo la carta da navigare. Aveanvi regule ge- 
nerali e particolari, ed eccezioni pcrogni capo:losparo 
dei cannoni, la balluia dei laiuLuri, lo squillo delle 
Irombe, le voci dei marinari, laparala dei soldali.lutto 
Kriuo uei tempi e nei numeri, secondo la dtgtiiü delle 
corooe, dei personaggi, dei comandaDti, dei navigli, 

" PET»tiP*CLt:sGr*LTtnn:B, Diaria cfsrememialta tub Clt- 
"inu VII. Mss. Bihl. Barberinian«. HOS, p. 187: - ArnoMDXXXIII, 

*« tnarUl. nona teplfmbrit prabOatus Clement aun curta «wo dt- 
*^^tU »X Ufte Roma..,, Di« dominica, quinta octobrii, poit meri- 
**«, Pttpo ingrnm rtt gaUam tmam. tt omnet alii cardinaln et 
'*^3l«, tdnindatn toca tibi detignata. SoäeUii nostra, scilirei Cor- 
JWil,CVti(i. Ajtwii galeam iiuiirtqwfflm Durittom,... Navigatum 
'K mteU dieque,... Die tabali. hora decimatetta, intravimiu porlum 
Vauilio».. Dit domintem. ditodeäma octobrii,proc<tuenmt ad ecclo- 
**am cathedralem. • 

CMLOUivnt. Ga«m d«* Pinti. — 1. 90 
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delle ciltä, delle fortezze, e simili: a chi ü cominciare, 
a ein il rispoodere, o come a un lempo darsi e rendersi 
i saluli vicendevoluiente. Comc Irallare i supremi geiio- 
rali, 0 i luogolenenii, o i capisquadra; sulle reali.suüe 
capilane, sulle padrone; a uiare aperlo» in porlo o in 
darsena; annali o disarmali, di arrivo o di parlcnza. 
Quando uscire ioconlro ai maggiori, quanlo procederp, 
quäle dislanza lenere. Come prendere la posla, o libera 
0 colia da allri. Come ricevere le visile, e resliluirlo: 
quando issare, mainare, scuolere, o riballere per salulo 
la bandiera. üoiue navigare soUovento, dove meUeri! 
io sperone, come lenersi alla scalelta del piii degno, o 
atlelarsi alla pari colle conserve. Quando abbaitere la 
leiida, 0 stringere le vele, spalare o palpare i rerai. E 
ehe fare alla presenza di Ue, Imperatori, Papi, Principi. 
e via via: con tanle clausole eccezionali, ehe il codite 
veniva in pratica difOcilissimo, e dava coniinuo rap^ii- 
glio di querele ai punügliosi, e di dispuie sentenzio>e 
agli iriterpreti. Perö 1' istesso codice prescriveva il con- 
Icgno da tenere contro i niancatori nel caso, ehe chia- 
mavano, di onore dinegato '*. Son piene le slorie delle 
conlroversie perpeiue in quesla maieria dei Geooveäi 
co'Toscani, e dei Cavalieri di Malta con luUaddue. 

Cosl, sempre saluiando, toccarono il Finale e Villa- 
franca, senza entrare nel porlo di Nizza per certi pumigli 
del ducadi Savoia; e di läcon felicissima navigaziüne la 
mattina deU'undici ottobre, sutl'ora di lerza, compar- 

" RKCOI.1 agli ofndali pei MIUU e segni diversi dl onorinM 
sul mir«. jurisdilioDl di lutte te galere dei cnstiani, iocoDtri, ttri, 
Mlve.saluli, rUposte et cortesie. ilss. alla B^rbetiaiana, segostü 
LV, 67 (e copia presse di n»*). 

RECOLE per le guardie, •nnamenti, saluti, e competenze 
drlle galere e oari dt Noslro Sigoore. — CodictUo In-fol. par 
prciso di me. 
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vero alla visla di Harsiglia, segnalati subito dalle \e- 
delLe al mocte della Guardia. 

[H ottobre ^533.] 

V. — Air inconlro per Ire miglia denlro mare venne 
il cardinaie Li-galo d' Avignone, e con lui aliri Ire 
Cardinali francesi, cioö il Borbonio, i! Lorenese ed il 
Grammoiite; i quali, falla la rivereriza al Ponlelice, si 
unirono colla loro galfea al corleggio, ripiegandosi in 
IjL'll'ordinedi conlrammarcla appresso della Ikale, per- 
chi; le fosse libera la via di enlrare agialainetile prima 
dl ogni allM nel porto. La Reale di Fraiiciachiamava so- 
pra di s6 da ogtii parte lo sguardo degli innumerevoli 
spetialori, cosi per la personale dignilä dell'auguslo 
viaggialore, come per la bellezza delle sue forme. Su- 
perbo naviglio coslruito a sommo sludio di grande com- 
parsa. La camera maggiore daU'albero di maestra in- 
Dno alla limoniera, coperla dl ricchissimi dainasclii 
cremisini, seminati di gigli d'oro, a lungo slrascico, 
profusamenle iosino al raare. Inlorno alla poppa scollure 
di rllievo nieäse a oro sul fondo nero; donde maggior 
risallo di ricchezza e di armonia» e insleme sicurlü di 
navigazione, e sfoggio di apparisccnza'*. Sulla freccia 
dorata un forbilo fariale di melallo, lucido a specchio, 
ehe nel giorno e piii anctie nella noUe gitiava sprazzi di 
viyissima lace. 11 corooamenlo de! dorso rilevato in arco, 
c sosleriuto da slalue giganiesche ai lati dello slemma 
papale e reale ira ricclii fesloni di allo rilievo e di linis- 

'• U. AtsoDL, Uttret. Mw. Bibl. Sit.; pubblicate di A. JAL 

Mll'opera Abraham Dufiiuine tl U Marine de ton lempi, 10-8. Pa- 
f^i, m3,1.1. p. UM: -Cflr, comme cet Reales M tont jamait que 
•wi^ ef or, je vpudroit Farmer totUe de itifts avec det coUert et /»ot- 
9VU dargmt. nom plut que lei chalnet de deux premi<r$ banct qui 
«W dargemt ä «KM dEtpagne.... Ma pent^. et c'ett fordrt de Um- 
*n Itt H^Ut, noirei et or^ OH Umt or. • 
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simo intaglio: ed alle bände, sotto lo sporto dei listelli c 
dei fregi, gruppi in figura di triloni e di sirene ehe, dan- 
zando iiiloriio al naviglio, facevano come di sorreggerne 
il corpo e di seguirne l'andare. Le leiide tulle di por- 
pora a ricaino: le camere parate di teletia d' oro e dj 
sela. Gli spallieri incatenali al banco coa catene d'ar^ieii- 
lo; e la ciurma di treccnlo robusti remalori tutti vesiui 
di raso damascato rosso e giallo, ai colori dei Re". 

Appresso alla Reale venivano le diie Capilane dl 
Roma e di Malta'*, e lealtre gal^edelconvoglio iasiemc 
colle quattroprovenzali", lulle splendide e rieche di or- 
namenti, lulle pavesale a fesla con bandiere bellUsiiiu'. 
i marinari e i soldati alle posle e alle i embale in gramle 
assisa, e salutando da ogni parle con liri d'artiglieriü 
ta cltlä, le forlezze. le navi, e da quelle corrisposU' 
colpo per colpo, con tanto strepito di salve e di caiHi 
naie, ehe plü non si potrebbe dire. Gillata l'äncu:' 
nel mrzzo al porto, etieo il real bargio alla scalelta de- 
slrale di fuoribanda per ricevere il Ponlefice, e per nie- 
narloalla spooda: palischermo grandioso, ponte coperlo. 
ricco padiglione, sfarzoso corllnaggio, porpora, rran^f 
e nappini d'oro: in somrna comodo e maglliüceDza,r^- 

'• BiiAiCTOilK , Cap. Strang., 11, iü: < Couwrfure dtf rovge e! 
j'iiun« mi partiet, car lü porloient Ui licr^« da Roy, qui esl jatinß d 
rougt, commfje ai um la rej/ne Uarguerila daujowrd'huj/ m peWf 
/Ute ta porter \ong~iempt par tu pagti et laquais. > 

** Bnsio cit., I[l, 127, D:a Salviatiavvisato dei matrimonio..- 
9 dfU' invilo di Stil Santitä a liarsiglia.... avuto p<irti'olare ordint 
dal G. Miestro con tt gatere ApottoUch« t con quelle delia ReUgiom 
ti ncamviö. • 

** AiccsTK LiFOtcT, Siuda tw la marm« dei gatirtt, to-S. 
flgur. Pangj e Uarsiiilia, t86l, p. (: m D-x-huit galires parfei d4 
lewi plus rirhfs ornemenU, amenent le pape Clement VII dans la 
mitn de MjruiUa. oit M trouvaient d^jä Pra»foit I et $a cov. • 

It>u, p. 26. 
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pi'lilä di corso, e sicurezza d'accosto ad ogni banchina. 
E'ilraiovi Clemeiite, e poslosi sur un seggiolone di vel- 
lu[o,cul seguilo di luiii gli altri pülischeriiii e dei pcrso- 
''3psi piü ragguardevolj, discese io lerra presso alla 
cliiisa dt sant' Agoslino, iiella quäle rese all' Allissimo le 
ilovuie grazie; e poi se ne aiid6 ad un bei luogo del He, 
ciiömato il GiardJDO, ove riposö quella nolle, dovciido 
f^re il dl seguenle I'enlrala solenne aella cilUi". 

[ISoItobrfl 1SU] 

VI. — I marinari sanno ormai per lunga esperienza 
ehe io non sono uso abbandonarii, e sanno ehe non anio 
Mcciarmi tra la fjilla denlro lerra appresso alle fesle 
coriigiaoesche; perö possono prevedere ch' io rai pas- 
«rö delle nozze del duca d' Orleano con raadama Cate- 
r'ia, la quäle doveva essere, come dicevano, giovane, 
*avia e bella. Ciascuno poirä leggerne allrove gli elogi e 
'p feste, ed anche imaginarsele da si, pensando grandi 
"»se per la presenza del Ponlefice, dei Cardinali» e della 
*^uria romana; per la magnificenza del re Francesco con 
'fcsuoi flgliuoli,e della Regina sorella dell'Imperalore, 
« dl lanti priucipi, baroni e prelati di Francia e d'lu- 
'o concorsivi a gara. Ma non lascerö dt ricordare la ri- 
"ereoza e rammirazione con ehe quei signori, venendo 
^' Porto, rlguardavano i noslri baslimenti, non polendosi 
*^iare di vederli e di rivederli. Chi lodava la lindura 

** TKODOBB GOBIFPBOT , Le ceremonial franfois, in-fol- Parigi, 
'•***, 1.1, p. SI6: € La triomphante et tomplueute mtrde de nottro 
*^' Pire le Pape, fail m to tiUe de jrjririito lan. 4633. » 

IDKM . p.820: « ÄMtre relation mamacrita dti mitms cntrAt 
Tv deuus. > 

AsTOisE htKrTTuHlstoiredeMarteOtt.in-to}. mt, p. 215. 
SKiA>tiAxo FASTOSI CASTHLCCI, Maria <UUa cittä d" Ävi- 

**<>*•« del cMiado Venttino, in-t. Veoezia, 467tt. 
50* 
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dei navigli, chi il marzia! pigUo degli equipaggi, raas- 
sime dei romani e dei nialtesi, toniati allora allora Ji 
Levanle, dove avevano comballulo e viiito il Turco. e 
duraiite la cnmpagna di duc anni avevano preso la for 
tezza di Palrasso ed i castelli di Lepanlo, espugnalo Cc 
rone, e scioltone l'assedio, con lanla gloria dei nonit 
crisliano. Gli ufliciali di marina festeggiali da tuUi, ^ 
coDlinue !e visile a bordo. 

Di clie entrala pur la vogüa nell'animo dei r 
Francesco, si condusse il dl quindici di ollobre a vi>. 
tare le noslre gal&e; e per uiaggior dilelto cou moli 
elogi volle ehe il Salviali uscisse dal porlo e seco 1 
menasse pel mare alloruo alle Pomeghe ed oUre a die^-^ 
miglia piü in fuori, giuslrandogli ed armeggiandogli; 
lati lulte le allre gälte dello squadrone roinano e m- 
tese. con grandissima lelizia dei Re e de'suoi cava- 
lieri '\ Possiamo in cotesta occasione pensare ogni sori: 
di manovre: ora a vela di buonbraccio, e in poppa, 
all' orza. correndo e ToUeggiando ; ora a remo di V<H 

larga, 0 di corso arrancato, o di riposo, o in giolito, 
a quariieri, dando e pigliando caccia, e Iraendo co!. 
d'arliglieria; tra le voci degli ufficiali di comando, e 
esclamazioni consuele e notorie dei capiiano Salviali. 
quäle compiacendosi con quei signori, e lodandusi de- 
sua gerne, secondo i tralii di deslrezza e secondo le t^ 
servazioui deU'arle naulica, no» aveva taaio a poter 

« GoDiFFtOT. Ceremonial fram^U cit.. 819. 813: • Lt v^'- 
cnditntuitwL q^inxiimeiour du dilm<M d'Ozlobrt rw fni (ait '•' 
•M ckote d« mimotre, tinon (jue le Roy pn( aprit düner louU-i 
gal^rtt ^i ettamt dedam le port, et %'m aVa en la haute mf 
deux ou iroii Ueuet: et etUra en une MJ« pour paster le Ifnip 
etbatlre.... Le P^fe n'a boug^ de ton Ijgit.... Le Hoy a ats yw^i 
Umpt avec le Papa: Hien at alle auz galirti qv'U a eaimenfti 
ttbattttr la mer, et oml üriforc« arliUtrie, ce a«" "^ ^1»»" ^* '^ 
«f ouyr. • 
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tcnere, ehe iina voUa o 1'altra non esciamasse": AI 
corpo di sanla gallina t vedi pronlozza di girala, vedi 
eflicacia di linione, vedi pruegi^io sull' occliio del veoto, 
€ vedi falcalo sulla scia i'arco dello scarroccio. 

Era il lempo del magisterio dei nostri marini: fre- 
sca la memoria e vivi gli allievi del Coloinho, del Ve- 
spucci. del Cabotlo e del Pigafelia; lempo clie Genovesi 
e Napolilani, Doria e Caraccioli, Spinoll e Centurioni 
guldavano le arraale di Spagna; liorentini e roinani, 
Strozzi e Orsiui, Sforza e Farnesi allendevano in posli 
emineiill alle arnaatä di Francia ; lempo die il Salviali 
prior di Roma poteva parlare di Scarroccio anche alta 
presenza del re Francesco, come ho scritlo avanli, per 
fanoi largo a dicliiarare quesla voce noslrana, lecnica, 
Decessaria, da non confondere colla Deriva. 

Tace la Crusca dello Scarroccio: perciö lezioni.va- 
rianti, e dubbiezze senza Ooe. Ua il lermioe ö aritico, 
esemprevivo Ira i marinari; terminederivalo al lempo 
e al modo slesso del nolissimo Carroccio, cioö dal carro. 
Perocchi le antenne iatine (principale allrezzatura dei 
basiiiuenti di Imea nel secoli passaii) erano composle di 
due verghe irincate irisieine; ehe si chiamavano, e lul- 
tavia sicliiaraano, Carro ePenua. Quesla cusi della^per- 
cli6 alia e soliile si solleva e fa puiila; Tallro, percliö 
grosso e basso porla su e giü lullo U fardello delle vele 
niaggiori e mioori inferile e governale suiranlenna. Pel 
rovescjo del carro viene lo Scarroccio: conciossiaclifi nel 
navigare alla lalina sempre il carro si porla ai venlo; e se 
il veolo sarä obbliquo alla rolla, si meilerä il carro obbli- 

•* Bt5ESETT0 VAtCHi, Storte Fiorentine, edix. di Firenze, (SU, 
'»-8.I.IU. p. 109: > Btrnariio Salviati.... priore d> flo»na....poiiöper 
ftrnra, e ragiomtmdo am Giooambatuta Busini di ffuel ehe gU era 
oppoMito in Pireme. dit$e: Ai corpo di laata galUna: [cht cou u$ava 
ftiurare. ts lo nwi ero accorlo ü Bandini mi factva null capiiare. t 
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qao al vento, e la vela obbliqua alia chiglia. La risuilanlt; 
di qiiesle furze obbiique spinge il naviijlio itmaiizi \w\ 
roinbo iissegnalo: uia al leiiipo slesso quel die suverclna 
di forza lalorale (non potendo per la ragiooe dell'oblili- 
quitä concorrcre tulla iiella direzione voliila) premeiulo 
pur laleralinerile VL'la. corpo, fianco e allrezzi del basii- 
mcnlo niedeslrao, non puö non gillarlo alquanto sollo- 
vento, menire pnr segne col til della prora il cammino 
prescriuo.Dunque i marinari dicono propiiamenteScar- 
roccio": Quel Insporio involontario ehe palisce il navi- 
gliocol vento olibliquo a rovescio del carro, fuori della 
via assegnata. sulla quäle governa. Trasporlo proporzlo- 
nAe alle qualilä nauliche del baslimento, al suo tagiio, 
stivamenlo, velalura, velocilä propria, forza del venlo, 
obbliqiiliä di spinta» e slato del niare. Trasporlo ano- 
inalo ehe compele in ortgine ai baslimenti laLini soUo 
vela: ma ehe per la slessa similitudine si dice di ogni 
legno a vela, a remo, a vapore, quando sia giltalo solto 
via d.illa spinia del venlo laterale, come stircedc del legno 
lalino a rovescio del carro. Trasporto ehe si riconosce 
a un balter d' occhio sulla scia o soico impresso dalla 
rotta sul mare; il quäle soIco comparisce curvo, per- 
ch6 prodolto da due forze angolari ehe operano in ogni 
Diinimo islante di leinpo, 1' una nella direzione delta chi- 
glia, l'atira nella direzione del venlo, solto no sngolo 
ehe pu6 essere misuralocol grafopaelro, e indicare coll3 
sua inaggiore o niinore aperiura la quantiiä della aoo- 
malia. Trasporto Gnalmeole ehe puö esser corrello c 
mitigato cogit aloni distesi al fianco del naviglio, dsl 
laio di solioveolo, perchä conlraslino nell' acqua cootro 

** PASTEtA cit., Armala nacale, e voc. in Qne. « Scarroaie < 
\\ diffal-ra cA« tt da al cammino fattoti, ijuando ti ta a vtta d^^ 
otie. > (06 t d]re col reoU) obliquo, orzaad» col carro, e carloU 
la p«BU oM' MU di sopnvTeDlo) 
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la spinla lalerale, e diminuiscano lo scarrocciare; cosa 
die tornerebbe inutile Don solo, ma dannosa, nel caso 
di correnle e di deriva. 

üi ciö resla vie meglio diiarila la necessitä delle 
doc voci Scarroccio e Deriva, ehe non si vogiiono con- 
fondere per sinoriime, nö riliulare per foresliere, comc 
3lcuQi preienJoiio. Es<;e rispondono a diver»i concelli: 
clii: si puö scarrocciare senza derivare, e viceversa: 
atizi al lempo slesso si puö derivare in un verso e scar- 
rocciare in un altro, secondo l'andamento uguale od 
opposlo della correnle, del venlo e della roUa ; e talora 
ia deriva correg^e lo scarroccio, pogoamoci nel caso di 
slringere il vento colla maröa. 

Iniaoto ragionando insieme di arte e di mare quei 
^ignori se ne rilornano lielissiini verso i) porlo di.Mar- 
siglia, innanzi al quäle ho volulo ricordare gli onori e 
• leoremi della nostra marineria,perch& si veda quanlo 
{iuslamente ella Tosse encomiaia dagli slessi Francesi e 
tlal Re, )1 cui giudizio ognuno ripuLerä di gran peso e 
^aiore. Pei sccolo decimoseslo valgono le nolizie con- 
«rvateci e pubblicate dal signore di GodelTroy, scritlore 
uRiciale della corte di Francia: e pei due secoli üeguenti 
Tarranno le scritlure del notissimo Labal, brioso viag- 
l>aiore francese, il quäle piii volle ripele, e coslringe 
aucbe me a ripigliare le sue pa^ole*^ < Lc gal&e semplici 

" PtiE JiAS BAPTISTK LABIT , Voyage en Etpagne et en Haue, 
'•-8. Ptngi. (730, l. IV. p. 190: • Lct gaUret ordinairet du Pape 
***' de la premiire grandeur.... austi grandti qtu lct comandantes de 
fra^ee et det autres princet. La reale a IOUJOWM ta poupe enrichie 
'"colplmi et domres. On en mit une iieuiw ä ieau en (7U, oü 
*• t^monie de la cattonitalion de taint Pie ^tait m bat-relieft tre$- 
^'^•' eile itoil dorie par toul cü et!e pouvoit litte: rien n'^toil plus 
**ll*ifiqite. Sa poupe parataait \ma montayte d'or loui IM paalion 
"*'UNurovge,aeeedei framgetet des cr/pinttdar. EUei nmt auui 
^^^-^ilm arm^,powmei d'ime botme chiourme, nombreute et biem 
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dcl Papa sono di primaria graiKiezza, uguali alle capi- 
lane di Francia e degli allri principi.... La capitana poi 
ha sempre la poppa ornala di scollure e doralurc. No 
fu varala una, l'anno 171-1, dove spiccava iniagliata a 
rilievo lulla la solenne cirimonia della canonizzazione 
di saii Pio; lavoro di valente sralpeilo, e adorno di dö- 
ratiire per tuUo dove si polcva melterne. Difficileim 
maginare cosa piii mapnifica ! La poppa sembrava ur. 
monte U' oro oinbreggialo da ricco padiglione di dama 
Kco rosso coile frange e i mppiiii d' oro. Tutte allre^i 
ben arm:ite, palamento nuineroso ed esperlo; e dife-- 
da buoni soldali, iralli dalle compagdie di Roma e dal'j 
guarnigione di Givilaveccliia.... Bisogna confessare d ^ 
non si vedonosul Medilerraneo gälte piü grandi, megli 
armale e piü rieche di quelle del Papa.... La ri'gina di W 
lonia s" imbarcö a Civilavecchia sulla capitana di Roma 
comandaia dal priore Ferretti.... Nel porto di M;irsii:l: 
le galere ponlificie fecero salva con luUa 1'arliglieria.. 
La capitana salulö la reale di Francia con quailro tiri '^ 
cannone ed ebbe risposla colpo per coipo. Ciascuno p 
Ira pcDsare, senza allro dirne, ehe vi f« caica per venir 
a vedere. Essa lo merilava cerlamcnte: perch6, a co:. 
fessione degli stessi Francesi. era la piü magnifica <:• 
pitana ehe fosse slaia vedula a Marsiglia. > Toglit' 

txercft. on tf melte de bon$ ioldaU qu'o» prend dani let compofT'' 
de Rone etdela gamisofi d« Citi/a-Wchia. • p.«99: • II faHtonr 
nir qu'il n'y a point de galiret tut la MedUeTanee pt\a graitd'' 
mimx ormAf, piui rirhement omAl qw ctlles du Pap«. • Vll. 6 
• La roy« de Polognet'embarqua lur la galire capilane du Pape ee 
mand^par \egramdpriew PeneHi.... A Mtruille let gatiret da P^r' 
talai'e»tdelousleuri caitons... La eapitMte talua la r^tedePfJ»' 
de ifu-lre coupt da canom. que la rfale (ui reniil ctntp pow com?- 
(MpetUeroire.iaiiiqvMJeiedue, qHÜj/ avott presse ä la vwrveif 
EUiiem0rilo>tbitm: cardaeaoemmiinedetFranfoüCftoitlapt^ 

ma^ißqiie qn'on eiU mcort wie. •• 
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quanlo Toletc: ce ne resterä sempre a bastanza per 
quelli ehe non lia guari metteanci allo zero. Avrele il 
reslo tra poco dalla penoa di UQ classico fraricese. 

[12noTembre1533.] 

Vn. ~ Posto finalmenle un terraioe alle feste ed ai 
coQgressi tra il Papa e il Re (donJe tanti sospelli e tante 
speraoze in Europa), creati quattro cardinali francesi, te- 
üüli divers! concistori, dopo irenlaquallro giorni di con- 
ifiti e lornei, Clenienle VII prese congedo: e addi dodici 
del mese di novembre si rimbarcö in Marsiglia per lor- 
nare alla sua sede. Toccarono Saiilrop^, Yillafranca e 
Portovenere, senza altra novilä die di tempesle Inver- 
oali, specialmeole nelle acque di Savona: dove al dire 
del ßelcaire, gravissimo storico francese", papa Cieinente 
Doii volle piü navigare sulle galere di Francia per la poca 
perizia dei noccbieri, quanluoque i legni fossero eccel- 
^riij; ma traiuulossl di bordo passando sulla capitana di 
Roma, giä governata dal Doria (conie abbiamo veJulo), 
^ ora condolla dal Salviali. II quäle, pleaamcEile rispon- 
dendo alla fiducia di lui, rimiselo sicuro e lielo nel porto 
di Civilavecchia ". 

[7 dicembre 4533.1 

Slanco della lunga navigazione, prima di ripigliare il 
^i'ggio di Uoma per la via di terra, volle altresi papa Cle* 

" F»4!«cisccsBBiCAi»rs. flenim Gallirarum. lib. XX, ia-fol. 
^«. 1625, p. 6Vf: • CUmem teptimut Mauilia lotoeru, et gravi 
^ptstale Jactalui, Savonam trantmiiil: ubi galbcit tnremtbiu non 
*^^-t fidau,propter naifwchonimimperiltam, aurianat aicendil, et 
^^**tumceUat petitl. • 

" GcALTEHiiscit-, inDiori/tlks.* Diemeratrü. duoduecima 
•«•mWi, rvreiiimut ex MJtflia. et venimut ad locum SniUa.... 
*• >OBif ad l'jcum Tropai, die venfri* ad Vitlamfrancam.... Da 
"ftima dermvbrit Pondfer applkuit ad Civitalem Veterem.... die 
'*'4ia dicti iagreuut est Vrbem hora vigetima prima. > 
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inenle riposarsi Ire giorni in Civiiaveccliia, con gian 1 
onore c splendidezza alloggialo e fesleggiato nel p;iln|;!0 
dtflla Röcca: e volle similmente far ^losaie lu sne gi'iin 
di mare, riconoscendo ciascuno secoodo i raerili. Agii 
iifficiali le coltane d'oro, alle genli di capo i fiorini, ol 
alle geriti di remo la pasciona. Di qua nei Ire giorni delli 
dimora spedl lellere e brevi in diverse parli; due dei 
quali al mio proposilo da cssere specialmentc ricordnii 
11 pi imo al principe Doria in Genova, colla dala di Civi- 
taveccliia del giorno seile dicembre, lodandosi dell' in- 
conlro a Poriovenere e della compagnia seguenle lii 
alciinc sue galere condolle da Marcanlonio del Carrelio. 
(Iglio di Aifonso marcliese di Finale, e della Perelta Lso 
dimare, passata in seconde nozze collo slesso Andrea' 
Nel secondobreveal Grammaestro di Malta,sotto la da' 
del giorno otto e della slessa citlä", maggiormeiile a li: 
si loda dei marinari, degli uriiciali e del Salviati priore <'. 
Roma pel doppio servigio» e nella guerra contro i TIK 

chi, e nel viaggio dei tre mesi tra l'andata, la dimor 
e il ritorno, appressoalla personasua: coglie questa occ: 
sione per ricordare in modo solenne e durevole la teäc 
la bravura e ta perizia nautica detle due squadre, e d*^ 

** CLXVESS Pf. VII, Andrea ä» Auria. Datum Civila Vetul 
die septimo dtcembria MDXIXIH: apud RAiüALDtH arm. 1533, n. ^ 
• RfverlUur ad noUUtalem luam dileclut flUus nobitit vir Man^ 
jlnlonitu de Auria, natus fuiu, cum fuJi Irirtmibm..., gra^a» l» 
nobi^aii... etc. • 

** CLXiitxs PP. VII, it-jgitlro domus hntpilalii S. JiHumU. I^'- 
tvm Cicit<tvfl>ifm,di9üctaca dcembrit UDXXXIII.— apud SIBASTH 

in-M PiOLt, Codtca diplomalico, fo-fol. Lucc«. <*3", l. II, p. JC' 
• AToiwin tue colnimiu et dUe:to fi!ir>, et tecwidum camem nepoti n 
Jiro. priori Vrbii Demardo de Salviati$, calerisque vtitrit leslini 
niumaput le re^ldtremut.... Geminato fnictu q%ieme.v iUi$ ctrpimu: 
tum in (ukviltone Coronit, (um in hac comilalion« noatra, ..yratt-' 
agimus, etc. • 
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proJe comandnnle: rimellendosi a lui meäcsimo per le 
uiiiiule iijfuniiazioni die gli liniä in scriLto delle cose 
piü iiotevoli occorse nel'viagsio mürilliiiio. massiine da 
Savona in qna: linulmcnle piega il Grainmaestro a con- 
teniarsi di lasciarglielo in Civiiavecdii.i, per capilano 
della guardia permonenle; e di proscioi?lierlo dall'ob- 
bligo di rilürnare nell'isola colle galf;e della Religione 
gerosolimiuna per quei rispelli die egli doveva beiiis- 
simo iQteüdere senza allro discorso, 

[10 dicembre 1533.] 

La mattina del dicci dicembre papa Clemenle per le 
poste corse verso Roma; e vi giunse il giorno istesso 
alle due pomeridiane. La sera fecero vela le gal^e di Malta 
verso l'isola, cundoite dal lungolenenle del Silviaii; e 
verso Genova si rivoUe Marcantonio del Carrelio in com- 
pagnia del capilano Paolo Giusliuiani. ehe vi rimen^va 
aicune galfee assoldale giä prima alle spese della Camera 
apostoüca. 

[iS dicembre <533.] 

Vni. — II capitan Salviati reslossi nel porto di Civi- 
lavecdiia con Ire gölte e un briganlino: comandanle della 
Diarina, governatore della piazza e caslellano della röcca. 
La nornina verbale agü uUimi due ufTicl valeagti An dal 
principio^mail brevello non fu segnaio chealprimo di 
sellemüre, quando egli era nei viaggl di Corone e di 
Mirsiglia, e perö il posNesso deve ridursi in quesli giorni 
del suo rilorno e della «na dimora. Produco i) docu- 
memo Della inlegrilä, perdife ioediio": 

•• CLüNE-CS Pf. VII. Bernardum de Salviatis trirtmium prirfe- 
ftum, catUllanum qu'>qtu arcit et cammiuarium ttrra CtviUBvelulr 

Cccuua«TTi. C«*fTa J«' Pir*H. — !• ^' 
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< AI diletlo figlio Bernardo dei Salviati, priore di Ro- 
ma, e prefeito delle nostre galfee, CIcmenle papa VII. —Fi- 
gliuolo dileUo,salu[e, eccelera. Confidando nellu lua virlü, 
fede, soliecitudine e prudenza, per aulorilä aposlolica e 
per lenore üelle lellere preseiiti, noi ti depuliamo caslcl- 
lano liella fortezza e comraissario della noslra lerra di 
Civjtaveccliia, con tutli gli onori. Riurisdizioni, paghe, 
salarl ed emolumenti consueli; e ciö da durare a noslro 
beneplacilo, e da principiare subilo ehe sarai approdato 
nel detlo porto. Ordiniarao nel terapo stesso al presenle 
castcllano della della forlezza, die la consegni a le me- 
desimo, o a clii tu manderai in lua vece> eccelera. — Dalo 
in Roma, presse san Pielro, soito Taiiello del Pescatore, 
addl prirao di sellembre 1533, del nostro ponliQcalo anno 
decimo. — Blosio •. Kon occorre commento. 

[16 aprile 453^-1 

JX. — Piü e piü importanle alla storia della tnarineria 
segne l'invenlario proprio' di quest'anno addl sedici di 
aprile, per la consegna delle gälte al nuovo comandanle; 
invenlario nonpoliilo compilare prima pei continui suoi 
?iaggi di Levante e di Francia. Lo pubblico, perchfe si veda 
la cODiiauazioae detic voci del mestiero: voci die il Be- 

conslituit. — DairArcbivio di CiTitaveccbla, a dalle Schede Borgiane 
ia PropagaDda. 

« Ddecto jUio Btmardo d$ Salviatit priori Urbit, et nottra- 
rum triremium prrftcto. CUmms papa VII. Dtlecte fi'i, talutemetc. 
Da lua virlute, fide, diligmtia, et prudentia confidenta, te castet- 
lanum artit et commissnrium terrae Civitaxettda cvm honoribiu et 
onmUmt JuritJiriiontbus, paghit. talariit, tt emolumenlit consuelis 
ad beneptarilum ncttrum. cumprimum Uluc apputerit incofuuubim, 
au^-lontale aprjtlolica, Imor« prtaenlium deputamus. Mamdatttet fW»- 
demo catitUono dtcta arcü NI tibi, vti miuit a U, arcem etc. eonsi- 
gnet. — DaiuM Aonup apud tOMClum Petmm, tub anulo Pitcalorü, 
die prima lepUmbrü uoxxxitt. Pont. NÖh anno decimo. - Blotitu.» 
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risio, notajo romano, scriyeva negli atti, come gli veni- 
TjnodairulTioiale della mahna depulato a queslo servi- 
gio, Non altra mulazione farö ehe deÜ'ortügralia, cor- 
reggerido gli idiolismi manifesli dello scriUore.lamocIie 
He veiiga corrella la lezioiie. Dirö Bande, dove b scritlo 
Banne; Dodici, iion Dudichi; Timoiii, non Temoni, e 
siuiili; perchä non voglio col pregio dei documenli cre- 
scere la confusione del linguaggia raarinaresco, ma in 
quella vece rilevare la legiUiiiiilä Iradizionale dei voca* 
boli, purgali die sieno dalle mende dei dialelli e dclla 
plete. Ecco la Iraduzione del preambolo laliiio, c poi 
come segue il leslo volgare": 

« AdJl sedici d'aprile, anno 4534, il reverendo 
signore fra Bernardo Salviali, priore del prioralo di 
Boma dell'ordiiie di san Giovanni gcrosolimilano, e ca- 
pitan gcnerale delle galöe del sanllssimo Signor noslro, 
3*^seg(jaie alla guardia del mar Tirreno, spontaneamcnte 
ecceiera,dasfeeccelera, disse e dictiiaröedaperlamenle 
'Q pubblico conressö nelle tre gal^e e net briganliiio del 

" PiOTocoLLO del Dolajo Berisio, Dell'Archivio dei NoUri e 
Cancellieri di Camera 8 Uuntecilorio ia Roma. Vtjliuae iotestato 
Conlratt. onn. löJt, cart. <52. vert. 

« D,e xri aprilis UDxxxif. R. D. frater Bernardus dt Sal- 
^*"it prior prioratut atma UrOii, OrdiniM $ancti Joannis bierosolymi- 
'•"»•. ff triremium SSmi D. N. Papa ad cialodiam inaris Thirrmi 
'üsfioiHaruin GrtieraLt capitaneus, tua sponte de. per te etc. dixit el 
«fecloroDif. et palam puMk« confesius fuit in Iribta Iriremibiu et lirt- 
•*tow. quoruirt u{ prctftrtur capitaneus exiuil tue omnei ei li»- 
ff"^ mwütiones et funtimmta imfratcripta Ceduli infcTiut reghtrata, 
" f/>u maim et subtcripUoM mumta. conlenia el annotoia. Qucs 
•••w inut cum pradkitM galeti et Irigaiitiiio prafJlus D. Bemardut 
'^t'tametu resiiluere el consignare promisit. jujcta furmam capilu- 
"*•• dictm condu I* omni ex^eplione remola. Pro {/Uibui elc. te 
"•**»( He. — Arlum flo/n/p in palatio fantilia de Uediris, prope 
^f°*ti», mute kal/italionit iptius D. Bcrttardi etc. — Teaor diclce 
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suo ßoverno e capilanalo. corae- sopra. essere e irovar.i 
tulte e Singole le munizioni e rornimenli contenuU e no- 
tali nelb infrasciua Cedola. (irmala e soUoscnlLü di su3 
propr.a mano. Le quali cose, in.ieme colle prcdcUe gi- 
üe e briganlino, il lodalo signor capilano Bernardo lu 
promesso resliluire a suo lempo, secondo b formn 
Lressa nei capiloli della süa condoUa, e »«"a di m"io 
ogni eccezione. Per le quali cose eccelera. s. obbligö ec- 
celera Fallo in Roma nel pal.izzo di casa Medici pre^so 
la Piazza Navona, ehe il medesimo sigwor BernarJo 
ha per suo abilare. 

> TeDOre della Cedola: ^^ 
j Lü INVESTAH10 Dl UNA. CALÄA. *. 

,n corpo della g^dta " forriita, con suoi bancbi, 
pedacne, bale?lriere e batlagliole". 

, kern dodici calene di ferro per formmenlo della 

sarlia". 

•* hvtntario. qoi segue il testo In volgare. saWo r»mn)cnda or 
toeraflc«: e si ooli ehe non * per la resUtuiiane Immediala » 
per la conMfiii.. coll'obbligo di resliluire quando DG sari ricbi- 

sto dalla Cnaiera. ^ „  r, 
» Galii. dalla ctausola in flne si dednce ehe si parU dem ^ 

plUna exwndo le allre due uBualmpnle forniie. meno il Fanai? 
nropno della primi, e alcuni allrcizi comuni a lulle ^' 

» Pedagma,naes^e voci hogiä dichisrale nella »lona del Jf* • 
ho 1. I87:hodeuocomeiremalorisa!ei,dö dalla pcdasoaallal» 

China e >l banco . facei'^no detcruere al braccio del remo ipaafo n 
cotar« doppio ptü cJi« non era la dtslansa da twmco o 6aii«, ff**'" 
doticeUe tpatle adAetro,etraendoti il remoalpctio tmo oUaprc^- 
dH bamco uftwU. - Queslo tneiodo era oolissiroo, come pur qu^ 
Tede   due »Coli prim* di GiambaUisH BalUni. il quäle ne- »^ 
Opu«oli   ßs.co-mi!eii.it.ci  riloma >ul medesimo, come «e 1^ 
ouQvo. Panebbc ehe al suo lempo \s«olo deciiuoseltimo io...uai _ 
rose ilala da allri d.<mciso e d* iui riprodolio; per quanlo OT^ 

»i poö argomeolate da» oscuro Ulioo suo, e icilU Bgure. 
" Cüttm, o^\ nei quadri diconsi /.andre. 
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> Itemduetimoui forniticonloro aggiacci, aguglie 
e feminelli!''. 

» lleiD uiio schiTo con sua calena, e tre paja di rcmi. 
• Ueni iin rniiale doralo. 
» Ilern Talbero dolla ^Mba etanlenna, fornilodi sar- 

tia e laghe; e broDzi per iuibronzare il calcese e le laijüo, 
come si usa. 

» Hein allre laglie, pasteche di schifo, e da arbo- 
rare, et aicune di rispeuo. 

» Hein remi pel fornimenlo di una galöa et di ri- 
spetto, in lulto centosetlania ". 

> Itein piumbo per impiombare II palamenio et allre 
cose necessarie alla galta, canlari nove e un lerzo. 

» liem caiene pei forzaii iuterziaie ", coi loro perni 
echiavetle, quarantanove. 

» Iiein maneite, perni, iraverse per la munizione 
della gali^a, quarantadue. 

» Item pali di ferro tre. 
> Item accetle *' Iredici per la proTvisione della 

gal&a. 
> Uem per la cuclna della galfea, una cald^ja grande, 

QDa mozzana, una terza, ed otio calderoui piccolj. 
• l(em padelle tre, et spiedi quatlro. 
» Ilem due ronzoni '* di ferro per sorgere. 
» Item bardi da acqua ceanovanusel. 

** Aguglia, cisscun pernio grtndfl su cul gira tl tlinone, 11 
Uta. Agugholto. — Peminella, l'occhio maslicUato con la nie bao- 
delle, nei quäle eolra l'iguglia. — V Aggiacdo 6 la barra per go- 
»Wnirio.      ^ 

* Remi per voesre i terxpraolo, cioi con tre remi per baoco: 
todi banrhi v^nii«*»«. remi 161. e olto di lispciW. 

^ CaiMe iotertUte, toroa U metteilmo tre rematori per 
btnco. 

'* Acctitt, per lesnare nel boschl. 
'* Hinsoni, locore a quattro marre seoza ceppo. 

3»- 
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» Hera vernicali" centocinquanta. 
0 Item una manica di corame per empir ia stipa '"• 
» kern pavesi ducerilo". 
• Itt'm rotelle quaranta. 
D Hein büUi per la sUpa Iredici. 
• Hein arcliibusi co'luro forDiineati cioquanta. 
• Ilem celale trenialrfe. 
• Item laiicioni quindici. 
• llein pjriigianoni dodici. 
> Item alabarde treiitalrä. 
» Ilem picche cenlo. 
• licu spade quaranta. 
• Item l'albero e anienna del trinchelto fornilo di 

sua sartia^ come si usa. 
B IL VELAME. 

• Unarlimone^gueroito co'suoi mallafBoni e cor- 
dini '\ 

» Ün bastardo guernito, come sopra. 
• L'na borda guernita, come di supra. 
» La vela del trinchelto gueruita, come si usa. 
> lua vela di irevo**. 

> LE TESDE. 

> Una tenda di atbagio. 
» Uoa leoda di caQavaccio. 

»• rtmicaU, loroa U Toce per KodelU grande, come i detw 
flDdai tses. (I, 352.) 

" St.pa, nmaglii da brosca usaU oel calaratare: per Iratlaio 
le botU ehe soprt vi posano. 

" Paveti. scudi da far pavesati. 
** Artimone, qui vela laüea, minor« de) bastardo. 
*• UaiLiffiofä, tütii maite, citi* cavetU clie per lo pifc noo 

si MiuKbao. ou pttodono dalle vei^he o vele, eU OMTIIUDO al veoto. 
e Wfvooo * diverse l^gatuie quando occurre su^la vele e verfhe 
laedesime. — Cordmo per raccogliere Ii vela nel mezzo. 

*•* Trete, reit quadnt e ba.55a; ciuö vela di forluBa per U galts- 



!ö»prllelö34.i UAP.   B.  SALVIATl. 367 

B Un lendale di albagio. 
. L'n teiidale di colonina. 
I Due bQssole da navigare. 
• Quaitro ampolleUe per ta guardia. 
» E piü due caldaje grandi e due piccolc, e quatlro 

cuL'chiaj, ehe sono per cuocere la pece da calafalare, e 
serviranno per le tre galfee. 

> SARTUSIE. 

» Cinque gomene. 
» Due gomenelle. 
1 Un prodäno, et una vetta di prodioo ". 
• Le veUe'^daghiiidare*'. 
t Le osle della galera". 
» Le orze a poppa, e l'orza novella". 
> Un pajo di amaali. 
1 Due scotle. 
• Due palmare". 
» Una grippia da coUo". 
• Una veUa da arborare. 
f Uua barbella per lo schifo ". 

" Prodäno, io genere cinapo dl proda o dl pru«. talvoIU or- 
tnejtgio. e lalvoIU slrsglio dl prua: e specWmeDte cavo pisoo di 
primo tiglio per lavori di forza. 

•* Veila del Ul. Vi((a, «, f. a vincimdo. Capo di manovra 
minore sopra ira'altra manoTrt magi^ore. Tiranle, o Meoale. 

»' Ghiudare giä dichisralo (I, 400. ÖO.) 
" Osia, caTo ehe mette e liene i'tolenDa a1 fento. ed osta cöe 

*on li »poiU. „ 
•• Oru qui manovra e cavo da orienlare il carro; e la noveiia 

di risiTva \a «so cbc 1' ordinaria si rompa. 
" Palmare. äajtah 6 mare: canajjo maoesco da Miere por- 

l*ii per acqua da un uomo • nuo'o, e legaio a uo pato In lerra. 
lodi le Toti Palombaro, Pai6ma e simill. 

»Crippwdaasgrappa.e.Ca^olegaioairJncoraflalgavilelloche 

wuegna il ,K,slo; da oAh. dicesi quel la piü Torte ehe ajufa a salpare. 
•• Barbetta, weUo per legare Io iChifo a rimburchio. 
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» Un provese. 
» Una quarrialella. 
» Gli slroppi con ehe voga il palamcnto. 

»  L'ARTIGLIEIUA. 
B Un cannone serpeiiliuo per la prua della galfea col 

suo ceppo ferralo". 
« Due mezzi cannoni serpenlioi per la prua, coi loro 

ceppi fernli**. 
» Due iiuarli cannoni" per le bände coi loro ceppi 

ferrati. 
» Due sraerigti grandi per le bilte, et qiialiro picco'i 

per le bände *°. Et piii le carcalure per la predeila arli 
glieria ". 

I Lo inventario dl sopra scritto fe lutlo della g<iUM 
capilana, e cosi delle allre due galfee, riservalo it iaiiak- 
et le caldaje di pece. 

» El piü il bucio " del briganlino co'suoi banclii. 
> llem albero et anlenna gueruilo di sarlia e lagl"-'- 
I Ueni remi Irentadue. 
• Item una vela gucrnila. 
i llem un ferro per sorgere. 
• llem un cavetlo e due proTCsi. 

» Fra Beruardo Salviali priore di Roma. > 

•^ Serptntino, rannonn da cinquanla e di tunga voIaU, e IUD^' 

ciDDa, sioo lüe veniitei bocche, ma leggiero di melallo. 
** iletsi canmoni, da TcaliquaUro e di lunga canoa. 
" Qjarti ctuuioni, ciod da dodici p«r le baode, da appoiUr^ 

aui flanchi, come il Tcdri qui appresso. 
** Smtrigli, toniano tilri quallro pezxi.iui fi»ncbl, come <'>' 

pra. Smerigli ptccoti da quallro libbre di pallf, ehe IraeTUO • sa' 
glU |)oiti sui c<>p[ii. 

" C^rctttura, poker«, palle, meirajlia, e talla la muDlxioo- 
degli andici pexxi. 

•• Bucio: ecco una prova di piü, ollre a quel ehe ä detlo ^ 
BuciDloro oel Utdio ivo (II. 4^9): 'a voce dürava oe) secolo xvi. 
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[iOaprile 1531.] 

X. — Non posso lasciar correre la lindura e la bre- 
vili del docamenlo ora prodollo scnza  ia comprigiiia 
di aicuni commenli. II capitano S^ilviali, parlaiiüo del 
fusto di un hrigaiilino, non si pcrila diiamarlo il Bucio. 
Dunf]ue la radicale ormai notissima del faraoso Bucin- 
toro durava pel comune uso iradizionale anche oel se- 
colo de^-iinoseslo, e soUo la penna di un iiiarinaro ehe 
senliva a un lempo di Firenze. di Malta e di Roma. Polrei 
cilare allri esempl". Ma piü di lulto slimo il suggeri- 
menlo deirArchivio Venelo, e l'opinione anlenore di 
Angelo Zon. da me non avvertila prima, la quäle ora 
corrobora la mia diversamente cavata. e ironca ogni al- 
Ira dispula con un argomento di fatlo". 11 ceriinoniale 
della basilica di san Marco, codice del secolo deciino- 
terzo, p:>rlando dt-lla fesla  solenne dell'Ascensione, e 
dtlla comparsa  del Bucinloro alla marina di Venezia, 
dice lutlo aperlo". • I Canonici devono accompagnare 
il Doge quando naviglierä sul Bucio. » 

Nel nostro docaraento esce adcsso per la prima 
Tolia il liiolo di capiiaiio Generale". Bisogna avverlire 
die, venulo algoverno della squadra rouiana, il Sal- 

* Bosio, ni, «36, C: • Barbaroua fece appiccare il fuoco 
trufiando oicunt Bu^ki di galert giä fat>bricati per conto di CU- 

futnte ru. • 
ITEM. p. 173. D: * I Vmexiani accomodastero Ü PonUHce 

*» Buchi ehe ricrrcat< avette per fure Ü numero di galere. • 
iTE» . p. 8W, E: • S. Santilä haculi in pretUio dodici bucki 

* gatere dai VaitetiaHi. armare gli frce aüe n« tpeie. • 
" Aft. Bivio «^to in-8. thli. l. VII, pafle prima, GICBIATO. 

• CiiosxcA DA Cl^ALE. Arch. Stor.U.. io-S. Ureni«, 1813, 
»lU nola Uö: « CaMn.ci a,l,enl Mocitu« donünum Ditiem vtwndo 
*wni in Baxo. a — iSonia vele. tcnia ilberi: Bucio.) 

•* Docr«. eil. preambolo: • Bemartlut de Salmatis, trirepium 
SSmi doMiid noitri Papa capüaneut Generala. • 

i%E, 
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viali giä teneva al suo carico la squadra maltese; e per 
questo coniantlava sedici galäe, con due capiiane. Irnii 
a njaggiare autorilä fece seguilo piü grandioso liLolo. Lo 
stesso innalzamenio dopo venli anni successe in Malla 
a proposilo di Leone Slrozzi, di cui si legge cosl": < AI 
primo di giugrio iöö'i Leone Slrozzi, priore di Capua, 
prese possesso delle galere ehe erano selte: ciofe le qaat- 
tro ordinarle della Reltgione. e le Ire del medesimo 
Priore, ehe stavano al soldo del comun lesoro. E pcr- 
chö cgli aveva avuto cosi gran carichi, et allora co- 
mandava dae capiiane, per queslo fu egli da tulti ciiia- 
malo comunemenle il Generale. E qaesla fu la prima 
volta ehe ii capiiane coii tal titolo cliiamalo fosse.» Si- 
miliiudine di cause, di effeili e di avvertenze tra Malia 
e Roma. 

Vuülsi ancora nolare neU'invenlario il costume ro- 
mano sul conto delle aniglierie. In ogni galfea nndici pez- 
zi, e i Ire niaggiori serpentini.Inlcndi cannoni eolubri- 
nati,dilunga canna, almenodi ventisei bocclie, per piü 
lontaiia gillata; e non troppo ricchi di melallo per mag- 
gior leggerezza. II corsiero da cinquanta, i iaterali da veu- 
liqualiro. glieslremida dodiei; duesmerigli alle bitte, e 
quatlro alla mezzania. Sistema espressamenle ricordalo 
dal Paiitera con queste parole ": • Ollre al pezzo di cor- 
sla, sogliono le galere porlareun sagro dall' una e dall'al- 
tra parie, e appresso ai sagri si melte un cannone pe- 
triero da quindici: e piii si suole accomodare verso le 
posticce uno suieriglio dall'una e dall'allra banda della 
gal^a. Questi pezzoltj, caricandosi con i niascoli et nia- 
neggiandosi facilmenle, sono comodiMlmi. Alla poppa 
portano un simile pezzetlo da ogni parle alla spalla, o 

'• Bosiocit., 111,337, B. 
Vedi sopra p. 43. 

•• PASTERA, Armala navale, iD-4. Roma, <6I4, p. 87. 
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un pelriero piccolo, accioccliö aggravino meno. Et que- 
sl' ordirie si tiene nell' armare di arliglieriii le galere po« 
nentine. » iNc vcilremo l'imporlaiiza e I' applicazione. 

riü iargamenle pel lenipo succes$ivo enlrano in que* 
sti pnriicolari i codici piii recetiii dell'Archivio camerale, 
cominciato per ordine di Aicssandro VII, e conlinualo 
iiifiiio agii Ultimi tempi ". Centinaja di volumi, aüenenti 
alle cose dej mare, ehe forse io solo (dopo messi ai 
palchelti) ho studiato ad uno ad uno per amplissima 
concessioQe de! cavaliere Angelo Galli, minislro allora 
delle Finanze in Roma, e coU' assistenza di Pietro Be- 

" IsvEMXHio di tulte le posizioni, isirumenti, tabelle.nhi- 
rojrafi, contratti, carlepgi, eccetera, risguardanli le materie ca- 
niTali, divise coli'ordine relalivo al nuovo metodo, con cui si ri- 
tcDgono nella cnmputisteria generale della R. C. A. e nell' archivio 
Senerale del Ministero di Flnaoza, situalo ne! palazzo giä Salviali, 
ora Camerale alla Lungara: 

• Pagina 220: Civitavecohia, navi e galere ponti/tcie, cuf sono 
itatt poi surrogale le Barche guardacoste. 

• Tomi dodici delle materie altinenti aüo galere 6 navi dal 

» AUri tre come sopra, di seguito. 
> AUri due di relajione slorica dei fatii concemenli l' assenlo 

"^l'^ galere, navi. efregate, cui sono sw^cedulele guardacoste, scritta 
'^^i ab. Sperandini allora sosliluto commissario. 

« Atlro votume di materie risguardanti la costrusione delle 
"«tiefte guardacoste. 

• Armamento di due galeotte corsare per gttardarg la spiag- 
9W delV Adriatico dal 1737 ai (754. 

» Scrittureper la causa ogitata avanti la congregazione dei 
f'ilifra la R, C. A. e t impresario delta costruzione delle tiuove 
S^rdacoste, sulla pretensiong del Boniflco delle tpese oltre al con- 
Wnuto, e suo rescritto in (Ine. 

> AHri tomi risguardanti Je navi di alto bordo e le fregale 
*^" Pietro. San Paolo, san Ckmenle e San Carlo. 

• Slrttmenti, caust.', promozioni. proceisi, assentisti, arsenali, 
"^. navigasioni, Tevere, passonaU, tiro, ec. ec, sino ai volumi se- 
^'i 775. 797. , 
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iiucci, archivista del ministerio: ambedue ricordati per 
debilo di gratitiidine. Ne darö gli eslralti secondo il 
corso dei terapi segucnli: ma peixliö qnesli ci riin^m- 
daiio agli aiilenori, valgaiio per seinpre i cetini pre- 
senli di falto mio proprio, ehe lalli qaei codici ho ve- 
dulo nel psiazzo SLilviali {fabbricalo dal medesimo no- 
slro capiLano Generale), donde sono passali al moderno 
Archivio di Slalo, come mi dice il Corvisieri. 

[l2giugoo<534.] 

XI. — Ma poichö si avanza la buona stagione per na- 
Tigare, e giä da piü parti sul Tirreno scorrono gli ami^i 
ed^i nemici noslri, gli fe lempo di uscir dagli archivi 
di stalo e dei nolüj, e di rivolgerci al mare, dove al 
marzial brio possiarao anche da lungi riconoscere b 
squadra del Salviali. Sono sei gaU^e: Ire della guardia 
consueta, ed aUreUanlearmatealle spese dello splendiilo 
capitano, desideroso di farsi merilo, e sicuro di Irovarne 
compenso. Gran cose deve aver fallo \ü quesL'aono, 
quaiilunque non se ne trovi sitlaba iiegli scriUori ro- 
niani. Ma l'eco della fama allora ne porlö infino a Ge- 
nova le nolizie, e di lä me le rimena per la penna üel 
Bonfadio; il quale non lanto slrellamente narra le coso 
sue, ehe non se ne possano lalora avvantaggiare le nO' 
slre. II cipiiano Marco Usodimare (come dice esso BonfJ- 
dioelulli^anno)nobile e prode genovese, facendo gran 
conto del Salviali e della sua gente, venne quesl'ann^^ 
con cinque galf*e a Irovarlo, rlchiedendolo di conserva 
conlro una grossa banda di fusie e di galeoile piraiiche 
ehe rapinavano a talenlo solle raaremine di Toscann. 
Kavigarono le undici gal^e inlorno a quelle isole, dalla 
Piariosa all'Elba, ed al canal di Piombino; e nnalmenie 
\ennero a sapere ehe il grosso dei pirali. fuggili daogni 
altra parie, si lenea celaio aU'aspello sulle ancore oell''' 
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Mb Ji Montecristo. isolelta allora disabilata dirinipeuo 
aH'Argt'niaro, c ben visibile col Icmpo aliiiianio sereno 
a Olli riguarda da Civilaveccliia inverso ponenle. Dunque 
am.'nne in baltaglia, sorpentini e sraengli in batleria, 
soldili e luarinari alle posle, e voga arraiicata verso la 
cjla.Se non ehe dalie alture deil'isola avendo le guardie 
dei nemici discoperto le noslre galere, imbrancaronsi in 
[uga precipiLosa; risotuU a loro coslume di schivare lo 
scomro dei navigii milllari. Nondiraeno due galeoUe, 
meno deile alire preste a fuggire, sopraggiunle e inve- 
stite. vennero in potere di ßernardo e di Marco; ed una 
terza, perlinacemenle inseguila con lunga caccia, niainö 
la bandiera e s'arrese all'alltira di capo Cörso. Ducento 
Crisiiani liberati daila catena, cento e piü ladroni messi 
al reuio, tre iegni presi a rimburcliio, e buooa preda di- 
>isa ira Genova e Roma ". 

Pensate feste al rilorno dei vincilori: feste sovente 
negli scorsi secoli,e infino al priocipio dei presente ri- 
petute nelle noslre ciltä marillime per celebrare il Irionfo 
dei prodi conlro i barbari: fesLe pur acceonale qna e li da 
parecchi con qualclie generica declamaxione, ma da niuno 
divisate colle parlicolari cosluraanze Iradizionali, ehe si 
Qsa?;tno quasi ail'istesso modo in .Mzz;», in Genova, in 
Livorno, in Civilavecchia, e in tuUi i porli d'UaOa. Di 
ehe facendosi ogni giorno piü languida !a memoria per 
le mulale condizioiii dei tempi, andrebbe ogni Iraccia 
fioalmeiite a perdersi, se qualcuno non se oe facesse 

" JAC0Bü3BosFADic3,-<nn«(esGenuen.,lib. Il.apud. — GRä- 

*icii in Tkeiaur. I, 4360. A: « M^rnus Ususmarius.... cum sex Iri- 
•"«nitifj ponf^I is maximi sibiconjuwt.s, cuminldlexisscl pmdoJium 
^•"•»n ad insulam qum Mo<>s-Christi appellatur consedisse, eo ce!e- 
••'ter contendil, et pnmo statvn adceula liuos eorum liremes, et 
POulo poii ad c«pti( Corsum Urliam expugnavil. Praidrmesad cenlum 
^mprehmit atque in seroilulem adducli; ducenti vero Chriitiam a 
**^ituta totuti. • 

CcauiuiOTii. G«(*fTO de'Pirad. — 1. 3* 
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esposilore. L'indole di questa sloria tanto stringe piti 
die allri me stesso, quanlo ognun vede, a pigliüriie il 
carico: perö noii mi perilo di soüdisfarvi, come coliii 
ehe nella mia palria iulino dalla prima etä, Ira il secuiiJo 
e il lerzo decennale di queslo secolo, ho polulo racco- 
gliere gli uUimi ricordi dei nostri velerani, altori e te* 
stimoin del secolo anleriore; e ne conservo tutlaviaTi- 
vissima la raemoria. Ävrö io adesso a lessere il calalogo 
delle antiche conoscenze, e a nominare tutti i campioni, 
dal comandante Andrea Zara, infino al marinaro bom- 
bardiere Carlo Viola? Per nou divagar tanlo lonlano 
col discorso di altri e di me, e senza togliere punlo di 
fede al racconto, baslerä ehe dica di quest'ullimo piü 
ehe ottuagenario, ma vegelo e rubizzo vecchio , cui noi 
fanciulli col raaestro facevaino corona nelle ore del p3i- 
seggio veppertino sul molo del Bicchiere per udirne i 
raccorili. Ed egii con bei garbo sedulo sul calastrello ^'•' 
riposo d'un pezzo da quaranlotLo, quivi stesso in baU'^' 
ria sul molo, dicendo e rispondendo alle noslre do- 
mande, consolava la meslizia del suo verno,ela giocon- 
diiä della nostra priinavera, discorrendo dei primi suoi 
combaUimenti eontro i Turchi, e dei suoi rilorni vitU" 
riosi: e dlvisava ogni cosa cosi bene per pimto e p''- 
segne, e colle circoslanze delle persone, dei tempi e doi 
tiioghi ehe era delizia l'udirlo DOQ solo a noi, ma i 
cbiiinque s'inconlrasse a passare. 

Da lui adiinque, e da altri ancora di maggior cali- 
bro, abbiamo per tradizione perenne infino al termine. 
ehe i Vincitori dei barbareschi, nel lornare ver^o i 
porlo colle prede ammarinate, davano avvisö da luir 
del felice avvenimento e della fcslosa veniila: gala t^' 
bamliore, e nove spari di cannone con tre rapidi colp' 
per tre lunghi intervalli. A quel segno i cittadini, messa da 
parte ogni altra cara, concorrevaao al porlo; i guardiaoi 
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approntavano le cautele del lazzerelto, la guarnigione 
siliieravasi sulla calata, le campaiie di saiila Maria so- 
navaiio a gloria, e la forlezzii, spiegati gü slendardi 
niaggiori, salulava i vegnenti con tiri venluno, la piazza 
salulava con sei. Le primc nolizie ad alla voce davaiisi 
e riceveansi dal fortino del Biccliiere, presso la bocca di 
LeTanle; e di lä partiva il primo scoppio di plauso ai 
rediici valorosi, e l'uHirao vaie di coiigedo agli eslinli 
benemenli. 1 legni enLravano nel porlo Lraeiidosi dielro 
le prede colle bandiere rovescJate, e lo strascico in 
mare: pigliavano la posta al molo del lazzarctio; e sbar- 
cavaiio sparlilamenle, tra le voci e i saluli del popolo, 
prima i Crisliani alTrancati, e poi i Turchi prigionieri, 
perchfe soUo cüstodia purgassero ta conluiiiacia. Ciö 
falto squillavano le Ironibe di bordo, e salutavano sanla 
Ferraina proteUrice dei naviganLi: poi volgendosi ri- 
spondevano ai saluli della forlezza e della piazza colpo per 
colpo: e subito, seriza pigliar pralica, uscivano dal porlo 
per consumare al largo in crociera di guardia laquaran- 
li'ia: pronli ogni giorno a rinnovare le medesime fesle e 
caulele, se la fortuna li avcsse rimenali a novelli cimen- 
ti- Finalmenle cessalo ogni pericolo di contagio (per 
quei lenipi anciie la pesle enlrava tra i favori consueti 
dei Barbareschi), tuUo l'armamenlo, soldali e mapinari 
soilo le anni, scendevano in lerra coi loro ufTiciali alla 
tesla, e appresso scaizi in lunga lila i Crisliani alTran- 
cali venivano a processione nella chiesa di sanla Maria, 
dove reodevano le dovule grazieaDio e ai Sanli: e per 
memoria del benelicio iasciavauo ta bandigra maggiorc 
dei legni oemici. 

Uicordo io in Civifavecchia, e ogni allro meco del 
Dttio lempo puö ricordare, come infino a venti anni fa 
sul cornicione della slessa cbiesa duravano ancora rilll 
3gli slipiii di ciascuna fmeslra i gruppi di queste ban- 
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diere: aste di quasi Ire metri, e stamigne di color rosso 
vergale di bianco con piü manicre di stelle, di scimitarre 
e di rosoQi. Quei trofei delle noslre istorie lolli dal posto, 
e messi in pezzi al focolare solto la caldaja. caddero iii 
un giorno tuUi in cenere; lanlo ehe nö a me nfe ad allri 
iiiaggiori (quando il puzzo ne venne in Roma) non fu piii 
dato'di polernericiiperare briciola; eciö pel falto slupiilo 
di clii ebbe mano negli Ultimi rislauri di quel luogo. AI 
modo slesso pur quivi ne avevano manomessi parecciii 
anche prima, e continuamenle se ne diserlano allrove. 
Colpa di moderne fanlasie, e di veccliie ignoranze. Val- 
gnno quesle parole per avviso, anzi ehe per biasimo; e 
servano di compenso ai pubblici monumenti recente- 
mcnle perduti. Parole scrilte da chi ricorda la riverenza 
con die gli anziani li addilavano, e rammirazione clie i 
giovani ne sentivano: parole di chi ora, richiamando le 
prime e care impressioni dell'adolescenza, ripensa corae 
dalle bandiere della Chiesa e dai racconti del Molo siansi 
forse derivati nella sua mente ancor tenera i primi semi 
di quesU volumi. 

[i lugiio mL] 

XII. — Ma perchfe vogüo concbiudere , lorno a 
Solimano, inlorno al quäle oramai scopertamente si 
raccoglie e cresce per ragion di slaio la grande piraU- 
ria. Dopo i rovesci di Corone, caduio in disgrazia pri- 
ma Omfcr-Aly, e appresso Lufty-Bey, soUentra al go- 
vernodell'armalaoltomana, corae supremo ammiraglio. 
il terribde Barbarossa: e l'innalzamento di colesto pub- 
blico ladroiie ad ufßcio e dignilä lanto principale nella 
moiiarchia mi conduce a considerare püi largamenie le 
condizioni di lui, dei suoi pari, e la nuova alleaiiza al 
culmme, per questi lempi, tra i pirati e la casa oUomana. 
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Solimano teneva l'animo alle conquislo; non puro 
a dantio dei Cristiani, ma ar.che a scapilo dei Miisul- 
mani. L'Africa setleiitrionale raaggiormente sollelicava 
i suoi appelili, e non fe a stupire ehe anclie verso quelle 
parli distendesse i capi della sua rete. Vedeavi largainenle 
diffiisa per opera dei Turctii, suddili suoi, la miimla e la 
grande piraleria; e arguiva il vaiitaggio die pe'suoi divi- 
samenti avrebbe polulo cavarne. 1 pirali, daüsi alle ra- 
piae conLro il commercio di levanle e di ponente dalle 
marine di Rodi e di Cipro, inniio alle riviere d'Ilalia, 
di Francia e di Spagna, per necessitä avevano dovulo 
cercar rifugio, ricelto e protezione nei porli vicini del- 
TEgiiiu e di Barberia; ed i sovrani indipendenti delie 
aniiclie dinaslie arabe e herbere non eransi riciisali di 
accogiiere lietaraente i veolurieri per diraoslrazione di 
fraiellaiiza  mussuloiana, e per ingordigia di guadagni 
casirensi. Gli stolii chiaraandosi in casa gente slrania e 
ladra, e vedendola ogni giorno crescere di polenza, di 
clienlela e di prcstigio, non prevedevano doversi ailen- 
dereaessereuna volla o l'alira cacciati. L'occasione alla 
luiga non poleva fallire, nfe potevano i pirali inancare 
di un punlo all'occasione. Venne iL destro a senno di So- 
'imano; la slrada aperta, i popoli volubiü, 1 ladroiii po- 
l«nli. Egii prese tutli i pirali sotlo la sua protezione. e 
cori ua sei liro seppe rivolgere ogni cosa a suo pro; cre- 
scere lormento ai ürisliani, rimeuere a nuovo la sua 
armala navaie, cacciare i vecchi padroni di Barberia , e 
soUoporre 1' Äfrica al suo dominio. Sapeva bene il Irislo, 
coine pei falli si coinprovö, ehe non avrebbero potiilo 
^^ sfe soll i pirati occupare lanto paese, e molto meno 
rasritenerselo tungamenle contro i caduli, senza l'ajulo 
*Ji Cosianlinopoli, e senza rieonoscere, come egli voleva, 
l'alta sovraniiä dei SuUano. Siarao er dunque al com- 
piuio svolgimento di queste tresctie per opera dei mag- 
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giori pirali, ed ora fa meslieri cliiamarli a rassegna, 
secondo i' ordine e i merlli di ciascuno. 

A quallro a qualLro ci compariscono iiei tre periodi 
della nostra sloria i priiicipali arctiimandrili della pira- 
leria, Iraendosi appresso alla loro fortuna luUo il co- 
dazzo dei minori satellili. I corifei della prima quadri- 
glia, Tenulici innanzi. sono giü passali fra le ombre. 
üamali, prlncipe di Sanlamaura, impiccato al suo po- 
slo". Gaddali, gran capilaiio di Tanisi, messo i» ca- 
lena alla Pianosa, e non piü riscosso "'. Curlögoii si- 
gnore di Biserla, ammiraglio di Soliraano, e prlncipe 
di Rodi, cadiilo e decrepito nell'isola'*. E il quario, 
Canä Maonietto, viceamrairagllo ottomano conlro i 
Gerosolimiiani, sbraualo da uoa palia di caonone, du- 
raule t'assedio '*. 

SoUeiitra la seconda quadriglia di maggior coraparsa: 
e ci slanno ora innanzi, tuui allicvi della prima scuoU 
in aria di superare i maeslri, il Moro, il Giudäo, Cac- 
ciadiavoU e Barbarossa. Verranoo appresso quei della 
terza: e noraineremo a suo tempo Morüt, Dragüt, Sei- 
rocco e Lucciali. Ora diciamo dei preseiiti. 

U Moro, vero africano di scliialta, di colore e di 
pelo, faceva da padrone io Alessandria. Di lä con molli 
legiii egiziani infestava t'Arcipelago, quando non era ai 
soldi di Solimano; nell'armata dei quäle lo abbiamo gii 

" SASCDO e Docm. cit., alla p. 42 e segg. [Kamin, o Kamäl- 

Rays,) 
DE H\IIIIER cit., X, 4i4. 

» Ga-sTiNiASi, BEMBO, PASTERA, e gli altri citali alla p. <67 e 
segg. [Gad-Aly.] 

" Boäio. AiiAM.edi citali a p. Ui, 2)6, 837. 
DE HAMUER cit., IX, 32. (Kurdögli.) 

""• FoMANLs cit., 466, M: « Archypirota Carrä MdhumelJies, 
tormento ab arce Telea accuralius emisso, Orco traditus. » ^ edi sö- 
pra, p. £16. {Karrä~Uahmüd.] 
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veduto presso Corone. Coslui ebbe il tracollo neu' anno 
presenle sulle coste di Candia; dove scorilralosi con una 
squadrelta di galöe veneziane, clie navigavaiio in Soria 
sollo la fede de'traltali, volle provarsi a rubarle, fa- 
cendo le visle di non credere alla bandiera di san Marco. 
Era 0 no pirata?Se nonclie Girolamo da Canale, coman- 
dante deila squadrelta, avvedulosi del furbo, prese anctie 
esso a lingere di non riconoscere gli slendardi del Moro: 
e di buon senno gli corrispose con lal furia di canno- 
n;ile, e 1' ebbe talmenle concio, ehe mandaligli a fondo 
quallro baslimenli, feri Ini slesso, e l'aftlisse d'irrepa- 
rabll danno, cosi ehe d'indi in poi non se ne dice pifi 
oulla. Sollmano imperatore non si ard\ fare richiamo di 
ciö, sapulo avendo clie il Moro era slaio il primo a pro- 
vocare: anzi nioströ di conlentarsi delle scuse mandale- 
gllsubiio dal Senalo veneziano; e laudö il Canale per 
valoroso ed accorlo capitano. Pen&ale se a difesa di sfre- 
gialo ribaldo voleva accaitar briga coi Veneziani, quando 
gli cresceva grossa sulle braccia la guerra per terra e 
per raare con Carlo imperalore". 

II Giud&o, come indica il norae, isdraelita rinne- 
g3lo di Smirne, a furia di ruberie aveva acquislalo 
grandi riccliezze, e in3ien:ie il doininio delle Gerbe. 
Da quell'isola navigava con trentaquallro baslimenli 
da remo a ruina della Sicilia, di Napoli e della Spiaggia 
romana. Egli era cieco d'un occhio: gli Arabi lo cbia- 
mavano Sinäm, i Turchi Ciefüt, e noi col nome comune 
<1> Giudfeo l'abbianüo piu volle ricordato, specialmente 
quando gli logtieraino due baslimenli a Gianulri; e ne 
*liremo piü cose appresso inGüO al caso rarissimo ehe 

•* Bosio cit., III, ^28, B. n II Mtro di Alessandria combattulo e 
»•«»o da-Girolamo Canali »eile acque di Candia. i 

MAüBRISO RoäKO, Slorie del Mondo, in-4. Venezia, 1598, 
PWt«IU. p.m. 
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gli porlö la morte, raostrandolo quäle egU era valoroso 
al piri di ogiii allro pirata; e raen di ogni altro pazzo 
e crudele'*. 

Aidino (eliope, come scrtve il Bosio; o smirn&o, 
secondo l'opinione del Varchi; o cararaano a dello co- 
mune), per essere arrisicalo e furiose pirala, non alin- 
menli nominavasi Ira i noslri e tra i suoi connscenli, 
ehe col lerribile tilolo di Cacciadiavoli. Coslui divenulo 
famosissimo nel ventinove, dopo l'uccisione del general 
Portondo, la strage degli Spagnoli, e la presa di tuUa 
la squadra die aveva lascialo a Genova 1'Imperalore, 
non aveva piü chi ardisse misurarsi con lul. Di Dorae e 
di falto spavenloso a lutLe le madri e a tuUe le spose 
dei marinari della Cristianitä, sarebbe salilo ad alUä- 
simo segno tra 1 novelli signori dell'Africa, se per un 
caso di arsura dopo la guerra di TuQisi non fosse ca- 
dulo, come ira poco vedremo". 

1 faiii dl Barbarossa si legano piü streltamente alta 
nostra isioria, perö voglionsi con maggior larghezza 
Irallare. Un greco riniiegalo dell' isola di Metellino, cbia- 

" BRAKTöIIB, Capit. (trang. clt., II, 8S; • Shäm surnomm^ ''<^ 
Jaif, tres-renommt' corsaire, et pour ce le suUm Solyman Venoo'f^ 
pour son admiral en la mer Rouge. » 

DE HAMMER, X, 466: € Sinäm rinegatoebrio. difmsore deW 
Golelti. . — Vedi p. 262; e l'lndice. {Si/näm. Ciefül.) 

" VARCHI, Siorie, ed. 18V3, H, 21: - Aidino delle Smirm^ 
minalo tra gli altri corsali CiCciadiavoli. » 

BizAEtDS eil., 485. 
Bosio, in, 79. B; e gli altri a p. <62. 
CALVKTUS STELLA, De Afrodisio Cnpto. et!, a CLACSERO, i« 

rebus Iwc.in-fol.Basilea, <.^6, p 620: • Cum nominis chrutiar» 
hoste atmciisimo Cahis, cognnmine Diabolus. • 

DK HAMMEH cit-, X. WO: « t/« a»'0 chiamato dagli ttortc* 
europ'i C'icciaAemor.to, d<jgli itahani Cacciadiavoli. dat fransen 
Chane nable, dagli olandeti KnuppeldiewH, e da Eutrobio CasnH' 
diabolus. Probabilmmto Casiia e Cacciasono Kasim o QuOsim. ' 
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raalo Giacopo, e dai Turchi (tra i quali era assoldato 
come spahi) detto Jacüb, lasciö morendo due ligltuoli, 
all'uno dei quali aveva poslo noine Urudge, e all'allro 
Cliaireddin, sopracchiamali dai nostri slorici Oruccio e 
Ariaderio, e quesl'uUirao pel colore del pelame piü co- 
munemente Barbarossa ''. I due fnUelli (degli allri qui 
nofi cale) poverissimi essendo, si gillarono insieme a 
vivere di rapiiia corseggiaudo con una piccola fusta, 
armala a spese altrai; ed avendo seguUo la squadra di 
Camali-rais, guadagtiarono tanto con lui, clie vennero 
pian piano ad infrancarsi la fusta, poi ad arinarne due, 
e via via salendo giunsRro a tanle riccliezze e a si gran 
pratica del mesliero, ehe senza conlraslo furono rico- 
nosciuti primi campioni della grande pirMeria nel Äledi- 
lerraneo '\ Vero 6 ciie non sempre la forluna andava 
a versi di cosloro; e non di rado toccavano !e busse, 
come ho deilo parlicolarmenle di Barbarossa; quando 
gh togUemmo in un giorno quindici baslimenti ^'': ma 
si rifacevano presto, e lornavauo piü arrabbiati e piü 

•' Cosl scrivevaoo i nosiri cinquecentisti; il primo sarebbe 
slato Ira i Musulmani OUrudge; e 1' altro Kiir-ei-Din. Le varianti 
at snlito; tanlo ehe laluno di Oruficio ha falto Orazio, e quasi tutU 
diKair-ed-Din hao fatto Ariadeno. 

" PAOLO Giovio . Le vi(e brevemenle descritte degli uomini illu- 
Jtri di guerra antichi e moderni, tradoUe da LODOVICO DOMESICBI, 

'Q-4. FireDze, 1554 Barbarossa; et Histor., lib. XXX. 
ADRIES RICUEB, Vie de Dorberousse, in-12. Parigi, HSf. 
BBANTöMK, in-16. Leida J6G6. Capit. Strang. W,'-^- 
CoRSELiLS  ScEPPBRUs,   Collcct. ur.  turc, in-i-   Anver- 

s«, 1551. 
ScHAHDiüs, Collect. rer. german. 
DE HA««ER cit., X, 4U, - Barbarossa nella sua autobio- 

erafla lace, comB convenivagli, la primiliva religione di suo padre, 
»«eriia nondiineno da tutli i cOQlemporauei: e nomina gli altri due 
'«teiii Isaccoed Elia. 

•* Vedl sopra, p. 877. 
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destri di prima. II Iristo mestiero aveva profonde radici: 
la gioventü concorreva numerosa a cercar Ventura, la 
plebe iiiciurmavasi per fanalismo, i grandi favorivano 
per oslenlazbne, e i principi agognavano servirsene 
per ragione di stato. Scoppiala in Algeri la giierra di 
successione Ira Mesud e Abdallah della famiglia dei 
Beiii-Hafss, avvenne die l'uno dei prelendenü cliiamd 
Oruccio in ajuto, per opera dei quäle cacciö 1' aliro, c 
si fece padrone dei regno"'. Ma non corse gian lempo, 
come spesso tra simil gente suole avvenire, ed Oruccio 
ammazzö il clienle e prese per so il regno di Algen, 
assicurandüne il possesso coll'inveslilura dell' iinperalor 
Solimano. Cosi Barbarossa primaraenle divenne fratello 
dei Re; e, dopo die quesli fu morlo combaUendo souo 
le mura dl Orano, divenne Re esso stesso, piü ardito e 
piü crudele dei primo. Di pelame rossiccio, di barLa 
folta, di mediücie sUtura,di forza erculca, era special- 
nieiile sguardovole per un gran labbro spenzolalo al- 
r ingiü, die io faceva alqiianlo bleso nel favellare, e 
davagli 1" aria  di vero pirata.  Superbo, vendicalivo, 
spielalo» Iradilore; sapeva nomlimeno pigliare le ina- 
iiiere graziöse ed affdbili, masairae nel sorridere col 
vollo compüslo a dolcezza. Parlava molte lingue, a pre- 
ferenza la spagnola. Coraggioso, circospello, araico dei 
suoi suballenii. Aveva iiilorno a s6 raccoUe tulte le 
schiuine:   Assan-agä. rinnegato sardo, per suo luogo- 
tciienle; Haidino delle Smirne, soprannomato Caccia- 
diavoli, per caposquadra; il Giudeo per capo di slaio 
maggiore; Tabadi, Salecli, e Maml-raisper ajulanli. Tra i 
figli di cosloro e degll altri inarinari sceglieva a prefe- 
renza gli umdali novelli, dicendo die i linncini diven- 
lano leoDi. Siudiava continuo ictorno alla costruzioue 

" DE llAiiiiERCit., X, iis. 
Giovio, RiciUH, aliiq. Nota 79. 
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ravale: da pesante e larda rendevala leggiera e veloce, 
e ripeteva alle maestranze die per raggiugnfre i cervi 
pifi valjj'ono i levrieri ehe i luasliiii; quesli buoni a 
guardare la casa, quelU a scorrere per la campagna ed 
a ghermire la preda. In vece delle grosse artiglierie 
riiiforzale di metallo, ehe lormentavano i baslimenti 
proprl quasi piu degli allrai, faceva imbarcare colubriiie 
di minor pcso e di maggior passata; spiegando ai bom- 
Lardieri il pensier suo colt'esempio del braccio ehe, per 
cogliere e altrappare chi fugge, giova averlo piü losto 
lungo ehe grosso. Tale era il re dei pirati, ehe, avendo 
falto scellerate cose conlro i Cristiani per le marine 
deU'Ampelago, di Sicilia, di Napoli, di Genova e di 
Spagna, in quest'anno inille Cinquecento irenlaqualtro 
pigliava il comando supremo della navale armaia del- 
l'imperio ottoraano. Gli ö questo o öO il irionfo della 
piraleria? Abbiamo o no la guerra coi pirali? üdite i 
faUi di cosiui neH'anno presente. 

[20 agostü <534.1 

Xlll. — II possesso deirararairagliato lia a essere fa- 
rooso per inganni e ruine a doppio conlro Cristiani e con- 
tro Musulmani, presi insieme all' istesso tranellocon un 
liro il piü solenne di quanli mai ne possano balen;ire alla 
mente d'un ribaido. Ecconeilfilo. Era il regnodi Tunisi 
altresi lacerato dalla rivaliiä di due fnitelli, Rossetto e 
Muleasse, dell'anlica dinastia berbera degli Ilafsiii giä ri- 
cordaii, eindipendenli dai Turctii". II maggiore del pre- 
tendenti, discacciato dairallro, avendo fatlo ricorso a Bar- 
barossa, quäle stupido pecorone al lupo rapace, deUegli 
1 occasione sommaiiiente desiderala di divorarli ambedue, 

" MABCO GL-AZZO cit , H6: « Del mete di febbrnto J5H mor't 
«/ei-if,jujj( re di Tunisi, lascianda due figliuoli: Mulei-Roscit, e 
^"^^Baiim. > _ (V. sopra, p. U9, e seg.) 
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e di menare a un tempo il randello in Italia. Barbarossa 
fece grossa annata piii cheoUanta vele;e perdiüMuIeasse 
non avesse a pigliitr sospetlo, nö a medersi sulle difese, 
sparse voce di voler lenlare iraprese nel regno di Napoli 
per vendtcare gli oltraggi ricevuLi poc'anzi a Corone. 
E non vülendo ehe niuno avesse a tacciarlo di bugiardo, 
nö Maleasse mai a dubitare deile sue paroie; anzi per- 
chö si rendesse ciascuno piü sicuro dei falLi suoi, venne 
realmente a Messina con tulLa l'armata, passö lo strelLo, 
e lirando su marina mariaa, come turbine menalo da 
procelloso vento, disperse, disfece, inceiieri baslimenli, 
caslella, ciüü. In Calabria sacciieggiö Sanlucido, e ne 
trasse luito il popoloin scbiavilii. Scörsedi lüial Cetraro, 
ove Irovö la leira abbandonala, e vi fece appiccare U 
fiioco, bruciandovi insieine aicuni corpi di galere, tra 
i quali erano Ire giä finiti per conlo di papa Clemenle. 
Per lale incidenle veniamo a sapere quanti raoiü leneansi 
a crescere la förza materiale della nostra marineria, e 
come da ogni parle 1 pirali eranle infesti'*'. 

Barbarossa venne avanti, sbarcö in Procida, pose 
lo spavenlo in Napoli, bruciö bastimeiiti nel golfo, prese 
prigioni e robada ogni parte: bombardö Gaela, distrusse 
Sperlonga, e per tradimento ebbe Fondi, fuggendone a _ 
sEenlo la celebre Giulia Gonzaga, vedova di Vespasiano 
CoIoDD.a, duca dl Trajetto, e riputala la piii bella doaaa 

" Boäiocil., in,i36,C: Barbarossa al Cetraro fece appiccare 
il fuoco, abbruciando alruni Buclti di galere ihe quivi si facevano, 
tra i quali tre giä pronli a vararsi per conto di Clemenle VII. > 

RAYSALDCS, Ann., ihM, n. 60: « Barbarossa Cilrarium in- 
eendit, et sei lern triremei adhuc imperfectas cremavit. » 

AMOMU Doau, Compendio cit., 53: « Barbarossa bruciö 
al Cetrano sei corpi digalie. » 

HAU)IER cit,, X , 432:» Barbarossa assaü San Lucido,prese 
800 prigianun, e lo bniciö.E^mX sorte ebbe il Cetraro insieme con 
diciotto galere. » 
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d'Iialia". Dicono ehe Barbarossa sarebbe riuscito nel- 
i'iiilenlo di presenlare beltä lanLo rora in dono a Soli- 
mano, se la giovane Contessa non fosse slala Ira i priiui 
a riscuolersi dal sonno, ed a fuggire seminuda dalle 
branche del iadrone. !l qiiale nomJimeno vetidicossi sac- 
cheggiando la terra, ballendo e bruciando Terracina. 
Firialmenle comparve alli venti d'agosto sulle marine di 
Roma presse alla foce del Tßvere; con lale sbigoUi- 
iiiento dei popoli, ehe gli scriltori eontemporanei comu- 
Dcraenle asseriscono, ehe Barbarossa avrebbe preso di 
certo Roma e Napoli, se ne avesse fallo la prova". 

iSettemhre i534.] 

XIV.—Macolui non intendeva a questo:anzi fermo 
nel doppiodisegno, riuscilagli a talenLo la prima parle, 
non vüleva indugiarsi a compiere la seconda. Quindi 
all'improvviso, riiifrescata nel Tevere la prowjsione 
dell'acqua, e falta la legnä nei boschi vicini. pigliava 
la voila; e pel rombo di Oslroiibeccio Ira la Siciha e la 
SarJegna g'utavasi a golfo lanciato sopra Tunisi. Muleasse 
cra iQ festa nelia reggia, non attendeva visite, non so- 

" VASARI cit.. ed. Le Monnier, nella vil« di Sebastiano Vene- 
'lano delto del Piombo, ricorda il famoso rilratlo di questa Sigoo- 
",X,t31. 

AsMHAL CABO. Leltere famigliari, in~8. Padova, <7i2.1, 47, 
•'^. 3)3, 33S. Paria della slessa. 

AaiosTO, Orlando Furioso, XLVI, 8: 
• Giutia Gomaga , ehe dovunque H piedc 

Voige, e dovunque i sereni occhi gira, 
Non pure ogni altra di bellä le cede, 
Ma come scesa dal ciel diCk l'ammira. » 

" JoTirscit. ,lib. XXXIU. 
-     RAvs\LnL-s, Ann., 1531, D. 60. 

R"sto, 111,165. 
COSTATOBK. Storia di Terracina, 4k6. 
DE HAMMER eil., X, 433. 

Gcsuiu«,,. Gnerr« de'Pirati. — 1. 35 
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speltava di Barbarossa: anzi da buon miisiilmano, lo- 
dava ai suoi lunisini i merili di lui in cosi belle faziom. 
)a cui fama ad arte si era falta correre in Africa, e per 
tuuo allrove. Pensale se non lo chiamö esso pure pi- 
rala e Iraditore, quando una bella inallma se lo vide 
accit;!ialo venirgli iniprovvisarnenle davanli, enlrare 
nella reggia, e cacciarlo dicasat _ 

Fallosi adunque Barbarossa, per le ladre invasioni 
sul nostro e suirallrui, sommaraenle odioso a tulü i 
popoli non allro era a udire in Europa ehe ü gndo della 
pubblica iiidignazione conlro di iui: luUi richiedevano 
dai Principi, dall'lmperaiore e dal Papa ehe si dovesse 
subito subito fiaccargli l' orgoglio. 

[23 seltembre 1534.] 

Era allora nell'uUima infermitä papa Clemente: 
nondimcno i minislri ordinarono la leva in raassa den- 
tro Roma, il rinforzo deile guardie pel liltorale, I'ar- 
mamenlo della forlezza di Civitavecchia. l'apparecchio 
della squadra navale, e la compra di allre selte galfee 
commisero al capitano Paolo Giusliniani luogoienente 
del Salviali. Ma essendo poco dopo, adJi venticinquedi 
sellembre. mancalo di vita l'islesso PonteQce, resia- 
rono le maggiori provvisioni rlservate al successore, 
cüme vedremo nell" allro libro". 

[OUobre<53i.l 

n Salviali intanto, amitto e pensieroso per la morie 
dello zio, rassegnava al nuovo Ponlefice i ricchi e nobiU 

" GoALTERics eil., ^ää.: - Die vigesima quinta septembri$ h'Xa 
decima-oilava et media Cleme>is Vll obiU Romas, et die i-ü?«""« 
lextJ septUlur in Eccleva samti Pciri. . {Donde fu poi Irasportato 
al nobil luiuulo ehe tutlavia si manliene nel coro della Minerva, 

rimpetto a Leon X.) 
RATKALDITS, .Jnn., lä3V, n. 68. 



[OH. 1534.] GAP. B.  SALVIATI. 387 

uIBrl ehe aveva dal precessore ricevuli, e Ira essi la 
casiollafiia di Civiiaveccliia e il gcneral;ito delle gal&e, 
perdife riß disponesse a suo piaciinenlo. Acceltala la di- 
missione, restavasi in Roma col lilulo di ambascialore or- 
diiiario e di procuralor generale del suo Ordine gerosoll- 
milano presso la santa Sede. Dopo quiilche Icmpo, legale 
come era dai voli solenn! della professione religiosa, e 
adullo negli anni, lasciö la spada, prese gli orüiiii sacri, 
e si ridijssc in Parigi presso la cugina, dalla qualc fu 
riominato elemosiriiero di Francia, e vescovo di Cliia- 
raiiionle. Finalinente ebbe il cardinalalo da Pio IV, e 
niori in Roma addl sei di maggio del 15G8. Le sue be- 
nemerenze si ricordano ancora dai Romani per quel 
suniuoso palazzo ehe liittavia manliene il nome dei prin- 
cipi Salviaii suoi successori ed eredi, sulla riva deslra 
del Tevere dl fronle al porlo Leonino, architellato da 
^'ilnni di Baccio Bigio''\ Palazzo da Bernardo SalviaU 
con graiidis-simo dispendio fabljricato in Roma a iinila- 
zione di Andrea Djiia in Genova, per onorarvi, se il 
caso ne venisse, coii sp'endida accoglienza il Re e i Rcali 
•J' Francia, come l' allro vi menava in Irionfo l'Impe- 
fatore e grinfanti di Spagna. 

''• VASAHI , ed. Le Monnier, XIII, i9S, 2. 

tt- ? 
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PAKTE    PRIJHA. 

DAL 34 A[. 37. 

[12 otlobre mi.] 

I. — Esultarono i Romani la nolte del dodici d'ot- 
tobre, quatido alla suprema dignili col nome di Paolo III 

sall il cardinale Aiessandro Farnese. slretlametiiecon- 
g'unio con quasi lulle le grandi famiglie della ciliä, 
Ifa le quali niuno piii da uii secolo, dopo.Miirlirio V,aveva 
ienuio le somme chinvi: e il nuovo Elellö lin dal prin- 
cipio, alle antorevolezzc della sua patria corrispondeiido, 
"on dissimulö il proposito di rilevaroe la sorle. afü- 
"•"'do ai conciltadini suoi secondo il merito Ic cariche va- 
""li. raassime della milizia e della marincria. L'indila 
PfO£enie degli Orsiai', pari a qualunque delle maggiori 

* PoMPEo LiTTA, Le famiglie celebri d'Ilalia, In-fol. magno, 
^'^r. Milano, ^838.  -  Ca$a Orsini di Roma,l3.v.XW\\, Genlil 
^ "•ff'Bio. _ (Voglionsi in esso correggere gli errori delle dale, con- 
-'rme ai documenli cerli ehe venö producendo in questo libro.) 

I   d II     ®*'''^o^'-''*o. L'isloria di casa Orsim e deffli uomini illustri 
{   "*' "•«''«imo, in-foJ. J565, II, 23. 
IPi-- '^*»'CRBisi, GenealogiadelUfamigHe lotcane cd umhre. in-i. 

in-f^i !*'"*'"• Gcnealogia viginti Ulustrium in Ilalia familiarum, 
•o-rol. Amsterdam, n40,p. 332. 
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di Roma e di fuori, e tanlo conosciuta, quanto basta 
per iscusare ogni altro discorso inlorno agli allissimi 
pregi di anlicliitä e di grandezza, ca'\ non polrä mai nulla 
aggiiignere l'adulazione nfe togliere la malignilä, Ira le 
priine provö gU efTeLti dei nuoTi favori dilTusi sul pa- 
trizialo roinano; ed il supreino comando del mare 
venne affidalo a Genlil Virginio Orsioi, conte dell'An- 
guillara, uomo per arte e per "valore da essere anno- 
verato tra i primi marini del suo lempo, ehe pur n'ebbe 
di molli e di eccellenlissimi. Prospeltando il pelago dai 
HUorani caslelli dei suoi maggiori', aveva posto il Conle 
fin dalia prima etä amore e sludio grandissimo allecose 
del mare; e coi propri navigli mililando prima e dopo, 
anche in Francia, giunse a merilarsi, quantunque slra- 
niero, la raritä dell'ordine di san Micliele, e il grado 
di luogoteneiUe generale nelle marittime armate de! re 
Francesco. Slringomi ora alle cose romane, e incomin- 
cio coir inedito documento della sua nomina': 

* CARDISALE OHSISI, L^tiera all'abale Giu^Uniani sopra le 
anlkhuä di Palo e delle localitä vicine. (Feudi dpgli Orsini in ma- 
remma a pooenle di Roma,) Tra le memorabiii del medeäitao Giusli- 
niaoi, 1.1. — Bis. CASASAT., VV, IX. 4. 

' PACLISPP. ni, GenUlem Virginium de Ursinis capitanewn 
generalem triremium et commissarium portus et oppidi CivitiBietuUi 
cotiitituil. — ABC. SECR. VAT., Lib. Brev. Ann.. 1531. raense nov. 
D. 3, p. *5; e scbede Borgiane nel Musöo di Propagaada; e dal- 
l'Arch. di Civitaveccfaia. 

t Paulus papa 11!, äilecio filio GentiH Virginia de üriinis, An- 
guillarice comiti^ noslrarum triremium capitaneo generalt. — DUecle 
fili, salulem etc. — N:>bilitatgeneris et antmi lui, tingularisque fides 
et devotio (ua ergo Nos et lanclam apostolicam Sedem, cuius "oWW 
ei subdilus. merilo ms indurunt ut (uo opera fidelilate ac diligentia 
in tiostris et dicke Sedis serviliis libenter uUimur. Ilaque speranlei 
qund in relus libi commüsit tuo imlylo generi et nosirm in te fi *^' 
cix respondebit, te, qui etiam consangutneus tecundum carnem no- 
sterextstis, noslrarum triremium tarn prasentium guam fabncanda- 
rum generalem Capilaneum, nee non in purlu el oppido Civittsvetui^ 



honoyßn.-] 'ciP. G. V. ORSßfl. 393 

:20 novembre <53i.] 

« Paolo papa III al diletto ngliuolo Genlil Virginio 
degli Orsini, coDte dell'Anguillara, e capitano generale 
delle noslre gal&e. — Figlio diletto, saiule cd apostolica 
bcneJizione. — La nobillä del sangue e dell' animo luo, 
la sliigolar fede e devozione ehe sempre hai dimostralo 
^verso di Koi e verso 1'aposlolica Sede, della quäle lu 

i nobil suddilo, giuslamentc ci fanrio volgere il pen- 
liero a le per cliiederü il fedele servigio delia tua spada 

e dei tue senno a beoeficio noslro e della Sede predelta. 
Nella fiJucia dunque di vederti degnamente corrispon- 
uere alla grandezza della inclita casa lua ed alle nostre 
tondüte speranze in lutlo quello ehe Li verrä commesso, 
fioi ler autorilä apostolica e pel lenore del Lrevetlo pro- 
senteanostro beneplaciio facciamo, coslituiamo e depu- 

""** f^fmmissarium nostrum, cum omnibus et singulis bonoribus, 
"""'bus. jurisdiclionitus, facultalibus, el emolumcntis ad generalcs 

""tum Capiiaiteos ac dictorum oppidi et porlus Commissarios 
P^nm^re toliiit et consuelit; salarin vero in capitulis inter dilectum 
^tt"» Augusiinum, IHuli sancti Apollinaris presbyterum cardinalem 

"nei S. ü. £. Camerarium, quw nos confirmamus et obiervari 
c äeceniimus,a le initis specificando, auclorilale apostolica ad 

•BBtÜ!"'* **''^^''"^''"'"' facimus, constituimus et deputamus per pre- 
• Quapropler tarn  dictorum   oppidi el porlus ac  triremium 

y^*""*"". «warn toiius Status el diHonis S. R. E.preeserlim liltora- 
'"»corurn TyrrhenielHudrialiätnartscommuntlatibus.populis et 

^^ -Wanjittj personis, eorumque gvlernaloribus in virlule sanclm 
lenlttB prwcipimus ul tibi lamquam Capitaneo generali triremium 

^ ""'^i'iario noslro,proul consueverunl el lenentur,obcdianl, foveant 
Ca     '     ''' *' '^ Q**"' Special de consuelis el debilis respondeant. 

'*""* non obstanlibus quibuscumque. Volumus aulem quod an- 
^^^ "^officium hujusmodi ineas juramenlum el alta, juxla tenorem 

torum prcedictorum a t« adimplenda, in manibus pradicli Cci- 
^"^Tt pr(eslare, promitlere et adimplere tenearis. • 

'*""• — '*• Card. Camerarius. » 
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liamo te stesso (ehe anche secondo le ragioni del sangue 
sei nosiro pnrenle) per Capitan generale ilelle gali^e no- 
slrs laiito esUtenti quanto da esscre coslriiitc di nuovo, 
e di piü per commissario nosiro nel porlo e nella leira 
di CivUaveccliia, con tiilti gli oiiori, pesi, giurisdizioni. 
facoliä cd emoluraenli, secondo le ieggi e le usanze 
apparienenli ai capitani generali delle galfee ed ai ^om- 
missart noslri nei predelti porlo e lerra. Quanto agü 
stipendi, iioi (in d'ora conformiamo e voglianio osstr 
vali i capiloU della tua condolla, inlavobti Ira le e il 
ddello figlio Agostino (Spinoia), del lilolo di santo Apol- 
linare prelecardinale,nosiroe della sanla romanaCliii'jS 
camerleiigo, coine se qui fossero integralmenle inseriii- 
Nüi pertanto in virlii di sanla obedienza comandiamoa 
tulli e singoli gli uoinini della preJctia lerra, porlo e 
galfee; ed a quelli di luUo lo Sialo e dominio della santa 
Cliiesa romana , specialmenle dei luoghi liliorani, tanio 
del Tirreno quanto deü'Adrialico, e similinenle a tu"^ 
le comunilä, popoli e particolari persone, ed ai loro F"- 
veriiaiori comandiamo ehe li riconoscano per Üapita'"* 
generale delle gälte e per commissario nosiro, e li ol'- 
bediscano come si deve e si suole, e li diano scmpre <^ 
dovunque favore ed assislenza. Altresi comandiamo 3 
coloro cui spetla di somminislrarli ciö ehe U devono 
secondo le Ieggi e le cunsueludini, non oslante qualuß" 
que cosa in contrario. Vogliamo tuUavia die, prima üI 

prender possesso del dello ufDcio, tu debba essere lenii'" 
a prestare il consuelo giuramenio nelle mani dell' isie?-*'^ 
Camerlengo, ed a promellere e manlenere le allre cou- 
venzioni, secondo il lenore dei predelti capitoli. » 

t Dato in Roma, addl venti del mese di ooveiß- 
bre,1534. Anno primo del pontificato. —Blosio. —-^P"' 
stioo Cardinal camerleogo. » 
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[7 dicembre 4534.] 

II. — Appresso a qiiesto Breve, polnnno gli archi- 
vi?ii,che ora rimetlono a sesto le carte, registnire 
i'isirumenio della corulot[a di Genlil Virgiiiio alla gujr- 
dia del rnare, seconJo i'indicazione ehe qui iie do senza 
Tolerlo ripetere io, perclife simile agii aUri due gii pub- 
^iic^li e commentati pel Biassa e pel VcUuri. AI niio 
proposiio puö senz'allro bastare il preamljolo per sta- 
bihre trevemenle, e con documenii itiedili, la cerlezza 
dei fiiui, dei luoglii, delle persone e delle dale*. 

< Giorno di lunedl, seile del niese di dicembre, 
anno 1534. — Il reverendissimo in Crislo padre e si- 

AftCHiTio dei nolaj e cancellieri di camera cit., Volume 
Inlilolato CiJT,lrart. ab. ann. j53l. a,J 1539   Cli. 31^ rect. Berisius 
• o • — • D(0 Lunte vij decembris uoxxxif. — Rmus in Xlo P. D. 
^»gvilinut Spinula, lit. S. Apoliimrit presb. card. Perus. S. R. E. 
^"nerarius, asserens cl af/lrmam habere in manibus a SSmo D. N. D. 

*"'(•> dfu, proif. pp_ III qucBdam capUula, convenliones et pacia ut 
•n ilmoD. Genlüe Virginia Ursino de Anguillaria comite. super 

urf.1 d. D. Gentilis comilis in capitaneum getieralem ad custo- 
•n wMnj Tyrrheni et SidigitB roman(B ineat, contrahat et celebrct 

^ ' '»'rto et de S. S. tcUu flrmaia et slabilita juxta Icnorein infra- 
^i- ^m, Valens ul par eil mandalii apostolicis obscqui, et tfcurm 
^'*9<it,(mi d. maris pro romana Cwia et ad eam uenimfium et ab 

'i*'^"''"''""' commodilate prmidere. hinc est quod praef. Rmus D. 
• ^merariusassiitenlibus, intervenientibus et conscnlienlibus H. M 

^    pofjui d. Airanioepo Arimm. SSmi.d.n.p. Ihcsaurariogenerali, 
g (*"*"' *> Gaddis, et Uberlo de Gambara. epo Terdonat. CamercB 
Ofclr '^"^'"* '"fi^ii'icongregalisad hun^'effectum et lolam Cameram 
^jam r>^resentaniitus de praf  SSmiD. N. Pp. mandato ex wia, 
^'''^hiut Illmui D  CenWes Virginius Ursinut comeiprad^lus pre- 

paTUöus ex altera , super conrfucfa pradicti Comilis in Capiia- 
gj       £t«ierc(«ni ad cuslodiam dicti maris et Spltfjiw capilula pacta 

w?i(,on« infrascnpta inierunt contraxerunt, in hunc out se- 
vuur modtiin..., 

ha r ' ^'^'"'" "omte in burgo S. Petri, m palalio residciUiai pra- 
*'''• ^""^ari die, mense, et amo. ut tupra. » 
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gnore Ägostino Spinola del tilolo di santo Apollinare 
prete cardinale Perugino, e della santa romana Cliiesa 
camerlengo, asserendo ed affermando di avere nelle 
maiii certi capitoli, convenzioni e patli da essere slipu- 
lati, conlrallati e celebrati coirilluslrissimo signor Gen- 
tile Virginio Orsini conle deirAnguillara, sopra la con- 
dotla del predetlo signor conle Genlile per capitano 
generale deputaLo alla cuslodia del mar Tirreno e delli 
Spiaggia romana, capitoli giä conosciuü da sua SanliU, 
e firraali e stabiliti;, secondo rinfrascrillo lenore; evo- 
lendocomesi deve obedire al comando sovrano, eprov- 
vedere allresi alla sicura navigazione del deito mare eJ 
alla comodilä di chiunque vada o venga alla romana Ca- 
rla, perö il predello reverendlssimo signor cardinale 
Camerlengo coll'inlervento, assistenza e consenso dei 
reverendi in Crislo padri, signor Ascanio vescovo di Ri' 
mini e tesorier generale dl nosiro Signore, e di Gio- 
vanni  de Gaddi, e di Uberlo dl Garabara vescovo Ji 
Tortona, chierici della Camera aposlolica, iiisleme con- 
gregaü a queslo effetlo, e rappresentanü lutla ia Camera 
aposlolica, per comandamenlo di nosiro Signore da um 
parle, ed il predetlo illustrlssimo signor Genlile Virgi- 
nio Orsini conle e presenie dall'allra parte, iaW^'^ 
alla condoüa del predetlo Conle per capilan generale 
sopra la guardia del deUo mare e spiaggia, gli nn' ^ 
l'altro slabilirono, conlrassero, e celebrarono i segnen" 
capitoli, palti e convenzioni, nel modo infrascrUlo-- 
eccetera. 

€ Falto in Roma, nel borgo di san Plelro e ncl P^' 
lazzo di residenza del predello reverendlssimo signo 
cardinale  Camariengo, giorno, mese  ed anno  coo^^ 
sopra. » 

Dunque Paolo III procedeva intorno alte facceniK' 
del mare con molta spedilezza   e solleciludioe: e^s 
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in raen di due mesi di giä aveva in pronto brevi, stru- 
nieiiii, capilano e squadra. Dodici gait>e appareccliia- 
vatisi pel Conle: le tre della guardia, penuanenLe in 
Civiiavocchia, e le altre di nuova costruzione acquislate 
in Genova da Paolo GiusliiiiaDJ, luogotenenle della squa- 
dra romana*. Paoio, nobile venelo, ed eccelletite uia- 
rino*, mostrava Ira noi 1" istessa bravura e diiigenza 
ehe tutii in lui avean lodalo per l'assedio di Rodi'. II 
Conte aJLresl faceva prodigi: arrolava in pochi giorni 
millecinqüecenio fanli, quasi tulti veterani delle bände 
diRenzo e degli altri della sua casa, cresceva le genli 
dicapo, chiamava marinari e maestranze dalle pro- 

Bosio, III, <40, E: • n Papa ajulava l' imperalore con do- 
"^t galere, ehe a sue spese aveva faito armara in Genom et in CivU 

"Mccfiia a cnrico di Virginia Orsino. . 
ARCHIVIO convenluale dei Domenicani in Civilavecchia, co- 

'=' lötitolaii Ricordanze Ire volümi io-fol. parv. segnali A. B. C, 
'^en      '"'''°'*'° Campione, in-fol. e l'altro inlitulato ilemorie, 

• « Paolo tfrao fece fare nove galere in Genova, alle quali ag- 
*   "" w Ire galere ehe erano solite di guardare la spiaggia, e della 

'^1 galere fece generale il sig. Virginia Orsini. » 
.       f-OLEciONde documentos ineditos para la historia de Etpana. 

^ ^>*VAitRETE, in-3. M,idrid. <8i3. III. 543: > Carla de Carlos V 
^ "nperad,is, del CaUer <2 junio H535; » Vinieron las Irei ga- 

e Su Santidad con otras nueve que armö en Jenua. > 
^ ALFOSSOULLOA. Vita di Carlo V.\n-i.\eaezia, 15G6, p. <37: 

Popa fece armare nove galere oUre alle tre ehe aveva prima, äan- 
'^^'percapo Virginio Orsino. . 

porf,  J**"'*'-»L's, ^nn., <534, D. 43: « Ponlifex novem triremes in 
•* f^enuenti comparauit, quibus tres alias qucB jam intlruclcB in 

,    " ^^'"'"«I'arum eroni  conjunxit,   Virginium  Ursirmm prw- 
—^ ^djuncio Paulo Justiniano venelo, navaliperiiia insigni. > 

^j^    Bosio cit.. III. 440. E: « Djndo al conte Orsino per luogo- 
pra r  "^      ''""l^ Giustiaiani. gentiluomo leneiiano, del quäle to- 

/"''^'"'no memione ehe di Candia aiulata aveva ta fieUgione, 
'«""•» in Rodi si irovava. . 

't'»-»'. P-3. A; et p. 6, E; etc 
«"«"«uom. G«rr« d,-Pir<,ti. -1. 54 
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vince.raccoglievaviltuaglie e raunizioni, melteasi in 
puato per essere dei primi ad ogni fazione. 

E ciö con molla ragioDe, perclife nell'invernata 
tuUi sparlavano di Barbarossa, e dicevano ehe dopo il 
fatto di Tunisi bisognava aspetlarsi   da quello imin- 
glialore colle forze navali sue proprie, e coll'armoU 
del Sultano, e colle squadre degli alLri pirali, di vedere 
nella prossima primaverasoggiogata laSicilia; o alnieno 
colpite di tal guasto le marine d'lulia, ciie si dovesse 
a petto della seconda slimare per nulla la desolazione 
fattavi nella prima passata. Perciö concorrendo la giu- 
stizia della causa, e la necessitä della difesa.ed i clamori 
dei popoU, facilmeme si accordarono insierae Carlo im- 
peralore,e papa Paolo.diprevenirei danni propri.anzi 
diportarelaguerra nel paese neinico, per troncare l'ol- 
iracütanza della pirateria, dandole sul capo, e appuii'" 
coli"! nel regno di Tunisi, dove era men fermo, perclie piu 
Duovo e piü violenlo, il suo dominio. A tal llne il M^ 
rilasciava airimperatore le decime dol clero; e dopfi^ 
decime imponeva per lutla ritalia"; per questo la ?ci' 
leciludinee i rinforzi deirannaroento prescritli all'Or; 
sino; e coa impulso straordinario l'appreslamenlo •i 
navifili, di munizioni e di genti in lutti i porli d'Ha'^i 
e di Spagna. U marchese del Vasto metieva assiein« 
dodicimila fanti italiani, belüssinia gioventii, solto ir^ 
colonüelli; Girolamo TuUavilla, conle di Sarno, giä ^• 
lebre pei fatii di Corone; Federigo del Carretlo, m^f" 
diese di Finale, allcato del principe Doria; AgosUD- 
Spinola, di quella casata ehe ha dato in ogni teuipo iv 
cellenti capitani ed ammiragli. Otiomila fanti tedeschi-'i 

• PArti PP. in , Sulla impositionis duantm decimarum «P 
fractibus ecclesiasticis in tola Ilalia. ~ BIBL.  CAS*SAT.  Colle^' 
grande di Bijle,edUti, fcandt, etr.. dal priocipio della ätampa ß'"*' 
presente in piü ehe sellanta grossi Tolumi io-fol. 1.1 ,n. W- 
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raccoglievanosolto le bandiere del conteMassirailianodi 
Herbeslein,ed allrettanti sp^giiuoli col famoso doii Fer- 
nando d'Alarcone. II principe Doria aitendcva alKarraata 
navale ed ai vascelli di Irasporlo per Ic mutiizioni, pei 
cavalli e per le arliglieric di assedio e da campo; aven- 
dogli I' Jmperatore fallo inlendere secrelainenlc di vo- 
lersi hovarc in persona alla condolla di quesla impresa. 
l'er timore di Barbarossa e dei pirati in qiicsl'anno me- 
desimo papa Paolo cominciava a pensare alla forlifica- 
zione di Horaa coi Sangallo, al compimenLo della forlezza 
üi Civiiavecchia con Michelangelo, ed ai rislauri della 
röcca d' Ostia col Cansacchi. 

[2 marzo <535.] 

III.— La noUe seguente al diie di marzo il conte 
acH Änguiilara salpava colle dodici galere da Civilavec- 
cliia ver.jo Napoli, ove inlendeva congiungersi a den Pie- 
tro di Toledo, figliuolo del vicerö e capilano delle galfie 
J^' Regno. Ecco un altro documenlo da inleslare nel- 
•arcliivio domestico al nome del conle Gentile, della cui 
persona e navigli onorevolmente si parla. ßreve e ni- 
fiJa leUerina del capilano Giustiniani a Paolo 111; scritla 
ü volgare, meno le formole consuele in quel lenipo 

''^lla inlroduzione e della cliiusura ehe sono in Ijlino": 
* '^•'alissimo Padre. Dopo l'umile raccomandazione di 

** stesso, e dopo baciati i Santi piedi; vengo a dire 
^"»e credo ehe Vosira Sanliiä per lellere deirecxellenza 

^onie ioleuderä ehe, esseodo buoii lempo, coU'aiulo 

^^ PAOLO GICSTIMASI, LelUra alla S. di JV. S, data da Civita- 
ini i"** """'"* *^^ ~ Pubblicata dailo slorico gioroale romano, 
^mtp '"• ^*'^'='*"RE eil., 1, 2:9, in-8. Boma <8U. - • ßeatii- 
Ip^^ "ter, poj( fiumiUm recommemlalionem et peäum oicula bea- 
my. •'T'^" ^""te, del quäle si parla seoza altri aggiunti, ÄGen- 

"«inio, come risulU dal conteslo;. 
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di Dio questa notte ci parliremo per Napoli, e di lä poi 
anderemo col resto dell'annata a Irovare l'eccellenza 
del signor principe Duria. Le galere di Vostra Saiiiili 
sono cosi bene armate, come ogni ailra galera clie sia 
per mare. Spero coll'aiuto di Dio, ehe il Conte mio pa* 
drone farä uiiore a Vosira Sanlitä ed a sfe rnedesimo, ed 
utililä a!la religione crisli;inn. lo quaiito piu genune>>o 
mi raccomando alla Santitä Vosira e bacio 1 sanli piedi. 
preg;tndola si coiileiili avere per raccomandali i poveri 
miei figliuoli, e commellere al reverendo signor DM' 
rio ehe 11 meinoriale diito a Vosira Santitä abbia efTello. 
Bacio i sanü piedi, pregnndo il signore IJdio ehe sani 
e felice eoiiservi Vosira Sanlilä. — Di Civiiavecchia 3 
dl 2 marzD 1535.— ümile servilere e scbiavo, Paolo 
Giusliniani. > 

[iSaprile 4535.] 

Tre porti erano slati principalmenle assegnati "i 
Italia come cenlro della spedizione conlro Tunisi:-^^- 
poli, Genova e Cagbari. Di qua le forze ilaliche, di li 
le otiramonlane, nel mezzo la convergenza degli u"' ^ 
degh allri, per procedere unilamenie al punlo obbie'i'' 
vo. II Toledo e l'Orsino, coile venlisei galere dello SUto 
e del Regiio, erano lin dal raese di marzo in Napoli, f*^ 
aspellavaiio Antonio Doria, di noslra conoscenza, cn^ 
doveva venire con allre venlidue galere scorlando 1^ 
quaranta navi grosse del marchese del Vaslocolle f^nle^ 
rie tlaliane prese a Portovenere. Se non ehe, pesando a' 
due primi la tardanza de! terzo, uscirongli inconiro p^^ 
congiungersi piii presto con lui, ehe veniva leniatne" 
di porto in porlo, pigliando villuaglia, arltglierie 
genle, secondo ehe ne Irovava apparecchiale: e Cö- 

gli uni e gli allri capilarono a mezza via nel porio 
Civiiavecchia, dove allresi dovevaosi irabarcare alcuo*^ 
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fanierie noslrane scrilte per rimperatore nella pro- 
viiicia della Marca ". 

[20 aprile 1535.] 

Or meiitre tanti bastimenti e cosl gran numero 
dl soldali e di marinari inconlravansi in Civilavecchia, 
Tenne ii desiderio al Papa di vederli; e similmenle alla 
gente raunala sul mare, il desiderio di riceverne la be- 
nedizioiie: cosa facile, e preslameiile niessa ad effelto. 
Perciö chiamaronoapalazzoniagioiMartineÜi da Ceseoa, 
prefeitodeile ciriraonie,e imposergli di allestire ogni cosa 
secondo il rito giä usato da Sislo IV nel iicenziare l'armala 
sua alla riscossa di Olranloconlro i Turchi, come altrove 

natraio ". Biagio isicsso, scrivendone ii ricordo nei 
stJoi Oiarl, dice essergli lornala vana ogni ricerca negli 
"*^''ivi, lanto fra le scritture del Burcardo, ctie del Vol- 
errano, e di Paride (sia delto a noslro sollievo quando 

soi'enie cl iroviamo in simile dislreUa): perö conchiude 
' "er composlo del suo una forraola conveniente col- 
approvazione del Papa, e spedito ai cardtnali e a ogni 

auoll "^"^'"'"^ ^°'^« <=''•• "^ *69: . L'imperatorefece in Ilalia 
*"'flgen/e, oUre quella ehe gliene assoldö il Papa. » 

f arm» *^"*°''**"' f'^sTiM, /lucre«! di Roma e di tutia V Ilalia. col- 
PParecchio drlVarmata contra Barbarossa, in-4. Roma. 1035. 

''»arft^"'"""' '''""*' ^0'"/'*"'*''' cit., So: . // marchete del Vasto 
'•«'wl^*'" *^^*''^'"'^ ^"^ ^n/onto Doria, con ordine di raccorre 
*• *flwi) ^' ''^'^ " ^"'"'"'"^ """ " '""PO <*' Po/Ia di Sardegna. dove 
fjpTp' ** '^"""'""ff^''« con (a di Spagna. E coji racc^lte sei galie di 
"«ta S.""'"- ^"^^ '°"° " ff°^"«•o 1' Cmdi Virginio Orsmo. Ire 
*apoIi'^i'^^ **' ^""0"'. e' atcun- olfre armota di nuovo nel regno di 
^^ . «1 üUre di Sicilia,... con molli nobili, e toUhti, con le mu- 
^*^ « viliuaglie. > 

Paulo 0«-°"*^" 'LLISCAS, Jonada de Corlot Va Tun«; a Papa 
*rtorei «!!!!*f/^ "'""''"•" ^^ 3A(7Mda<i con doce galeras.... los 

^^ V repubbcas de Ilalia todos acudieron. » 
• A. G., La Marina del tnedio ivo, II,- 435. 

84* 
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allro della cappella t'invilo di Irovarsi tulti insieme nella 
sala del concistoro in Civilavecchia U mattina del wen- 
titrö di aprile feria sesla, sull' ora di terza, per ricevere 
i cnpilaiii, cunsegiiare lo slendardo, e dare la soleiuie 
bencdizione all' armala. Agüiugne don Biagio ehe per 
cerla sua infennilä non si mossc di Roma; e in vece 
mandö a dirigere l'esecuzione Gianfrancesco FermaüO. 
secondo cerimoniere e suo collega ". 

Aveavi nel porlo dodici galee del Conle, quattor- 
dici del Toledo, ventidiie del Doria, in tuUo quarütilcUo 
galöe; qtiaranla iiavi di alto bordo,ii marchese del Va- 
sto, il principe di Salerno, quel di Bisignano, lo Spi- 
nelli, il CaralTa, i due Sanseverini, il conle di Sarno, i^ 
marchese del Finale, lo Spinola e lanli allri capilani de\'i 
fanlerie, e detie navi, e delle galere, coii sopravi tra 5>;|- 
dali, marinari e rematori, piii di trenia mila uomini' 

Quesli sono faiti da lutli saputi ovisli oel secolo de- 

" BLASILS MABTISKLLI de Ciesena Diaria Cceremonalia. Mi- 

BiBL. BABB.. cod. 1)02. .   , 
JOANNES FBASciscusFirmanus, Socius praßfectL in Dioriii =• 

sup. BiEL. CASANAT. XX, IM, 17. • Uenie apnU HDXIXF. PMU^'^ 

CmlurnttUis iriremet benedixit, el quarlo calendas majas iloirM^ 
reoertus est. » 

'• GoszALO ILLESCAS, La Jornada dt Carlos V a Tunes: •^' 
marques del Vatto con todas las compagnias de genle espanola, '•' 
lianos. y luduscoi. etcribieronse cinco mil italianos mas del loi or--^ 
narios: UaximWiano Eberslenio trajo hasta ocho mil tudesroi, yt^ 
la demas genlepartiö el marquit de Genua con oiras gaierai y («''••' 
naviosdecarga. Tomöpuerto en CwUä-Vieja,adonde «1 Papaes-^-" 
esperando para ver la genle y e:harUs ä todos ta benedkion. • 

UAJIBBISOROSEOCU., III, <69: « Queste genli imbarcaW 
Gtnova e dalribuHe st/pra qttarania navi grosse.... Antinio D'^*^ 
fece Ui scorla con 82 galee ... Qiusla armata capilö in Civitace:^''^ 
dove era rl Papa.... Che la beneift tulla , el dtedt Ja tUndardo a 
ginio Onrni capxtano delle sue galere. • 

BAISALDCS. .^tin. Eccl., 1535, 43, U. 
AkCBiTio DK'DoMEsiCASi cU.,(alUnoUö.) VolumeloüW» • 
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crmoseslo; ed alLri simili sapuli e visti seguiranno nei 
leinpi posteriori, infino alla spedizione di EgiUo.'* Per 
l'occupjizione di Roma ai noslri gioriii io slesso ho ve- 
dulo piü volle aiidaro e veuire di Francia in llotla con 
arrai, bagaglie, arliglierie e cavalli, dieci e venli mila 
uoiniiii; e agialameute nel porto di Civilavecchia com- 
piore Ic operazioni di imbarco e di sbarco con celeritä 
e sicurezza. Non airamore di palria, nö alle passioni 
no!.iianeoslraniere, nö ai capilani dl inverno odi eslale 
ni'appello io: sl bene ai falti, cui niuno puö miscono- 
scere, quaiilunqiie altri voglia fare le visle di obliarli. 
AI modo slesso, soslenüto dai fatli, ripeto ehe inlino a cin- 
qtie anni fa, quando io scrivevo e slarapavo la mia Ma- 
r'i'a. e quando non correvano ancora i ireni deile strade 
ferraie per la Liguria, nö per le provincc di Roma, nfe 

''^''>^i«.p.60:wPaoloIlIconil clero dei lacerdoti bmtedisss l'ar- 
'*''*' M effeito da un'alta Tone, quäle i la lorre di Roccha. » 

PfiL'DENCio SANDOVAL, Hislorta de Carlot V, in-fol. parvo. 
P«nip!ona, 1631, U, lü. 

M»Rco GvAtio, Storie, io-8. Veneila, <649, p. ^5^. 
fiiovio eil.. 356. 
ANTONIO COPPI , Annali d' Italia in conlinuasions dei Mura- 

**•'• Anno nSS, D. 2. 
C*v, PiETBO MASZI, Slalo anlico ed alluale dei porto, cillä 

'provincia di Civitavtcchia, fn-8. Prato, 1837, p. 4G: « II naviglio 
P'^l'/kio, compotto ed equipaggiato dai nottri. fu trallo aüa tpedi' 
J**f dl Egilto, e recö colä quel celebrato generale Desaix, ehe io 

ofci pertonalmenle, perchi in quella circoslataa atloggiö nella 
*« f«to palema. . 

BA«05 PARBILLI, Le piü celebri batlaglie napali, in-8, figur. 
•   roll. 1871 . p. 25: • Cinque convogUriuniti nei porii di iiartigUa, 

*.Genooa, Civilavecchia ed Aiaccio, tommanlt in uno a du- 
'^''*^eniaduevtle.... venliquaUro mila fanti, guattromila cavalU, 

'« cannonieri, sestanta artigltTie da campo; • e p, 27: « Bona- 
' '^'^^ggiö per nunirsi ai conwgli di Ajaccio e di Civilavecchia. m 

AHTOHIO Liftsosi,   Storia  militare  italiana,  tn-8.   Torl- 
'"'W*,p.2i. 
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pei trafori del Cenisio, allora il porto di Civilavecrliia 
conlava per uno dei centri della navigazione a vapore 
di tuUi i paesi; non essendovi linea periodica di levanie 
0 di poneiite, die da Marsiglia e da Messina non facesse 
punla di andala e di ritonio nel porto medesimo; dove 
irovavano come allrove la coinoditä,e piü ehe nei porti 
vicini iasicurezza. Equanlunque d'inverno e col teinpo 
catLivo si stia maleda per lutlo, nondinieno l'arlificioM 
slriUlura ed unica del noslro porto offriva ed offne ai 
legni comballuli dalle tempeste comodo ricello e sicun 
slallla; lanlo ehe puö dirsi arcirarissimo il caso di iwU' 
fragio nel porlo medesimo, come non di raro succede 
allrove. Lascio da parle Giovanni Villani, ehe, parlaiido 
di tempeslain Napoh.dice: < Qiianlegal^e e legni aveain 
quel porlo,tuUi li ruppe e gitlö in terra.» Lascio qi'^' 
ehe lulU sanno di Livorno ehe non vi finisce burrasca ch« 
non lasci qoalche baslinienlo insecco sotlo al Marzocco- 
Lascio gli odiosi paragoni, i registri pubblici e le cifr* 
arruffale. Basla ricordare il fallo dei giorni presenli, 
regislralo neirufßciale Rivisla marittima per raccoglier« 
con cerlezza, come tra un centinajo di naufragi in m^^ 
di due mesi, pei porti di destra e di sinistra, non se ne 
conti nfe pur uno pei nostro; il cai raovimento annuo, 
segnato dalla stessa Rivista ulliciaie, risulta di Ireiin'* 
diiecenlo otlo basüraenti tra enlrati e uscili, concinquc- 
centomila tonnellate.e trenlaniila personedt equipaggi**- 
per l'anno 1872, ehe 6 il primo della decadenza. Si po""* 
nel lempo fuluro ridurre ogni cosa al nulla, poireffl^ 
cadere come Pisa e come AmalÜ: ma non sarä giaronis' 
possibile annichilire i falli del lenipo precedente, nfe ceff 
surare la veritä delle proposizioni cbe li ricordano' • 

" RIVISTA MARITTIMA, io-8, Boma, 4873, al MiDlstero del^ 
Uarina, aono VI, fascicolo * , p. 178: • IndicaatoM tut naufrag* «^ 
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[23 aprile 4535.] 

IV. — Torniamo a quei signori ehe aspellano in 
Civitavecchia, se pur gli abbiam lasciali, in prociiüo di 
salire nella sala niiiggiore della röcca; dove il PonleHce, 
coniornato dai cardinali e dai prelati della curia, vuole 
nceverli a pubblico concisloro. Eiilrano in froüa e in 
bdlissiine assise, odono dai supremo Gerarca parole di 
cotifurlo, e vedono il Iradizionale vessillo della Groce, 
da lui benedetlo, passare neue maiii del conle Geiitile 
per essere consegnjto ali'Imperatore Appresso al Conle 
e al vessillo lornano i militari a bordo: epapa Paolo coi 
">""Mri salilo in cima alla lorre della stessa röcca, quasi 
iipl ceniro de! porio, dove ora ö l'orologio dei quallro 
Prospeiij, levando  la voce e le mani al cielo, spande 
3 pipal benedizione sulla moltiludine genuflessa, pre- 

pando daH'onnipotenle Iddio a loro favore e a difesa 
J^' popolo cristiano quella felicitä di villoria, die poco 

•^po dl fdtio conseguirono. Sileiizio profundo, quando 
oon voievasi ailro udire ehe la voce del PonleHce; e 
^^mo di plauso, e sQon di Irombe e di cauipane, e 

Ijj    '"'"'"• mariitimi, awmuH a navi mercantili dal 20 ottobre al 
<«m6rel(j7i.... Ndle acque dello Stalo.... Comparltmcnlt di JVJ- 

lUilÜ ^'''""'*"''-- ^o^" ^'l Greco.... N>iida.... Possuoli.... Ca~ 
•nare.... Compartmcnti di Limrno, Isota delC Elba.... ec. » 

hau-    *^"*'" *'"'° ^ '' ^ä^^'Colo 2. feb. <873, p. 345: i Naufragi di 
....-'"''*"' *^''':antiUna2ionaU: a Vado.... a Catania.... alia FMo- 

'"•• "** •Jniio,.,. a Terraoova.... ec. * 
ITKM. Anno VI. fasc. V, ciu=no 1873, p. 489. 

^y ''*"• Giugno <*.7J: • 7"»« bastimenli rolli gti armeggi g co- 
a /? *""''^°''" ^' ^"'9'''^:f*"« naufrogati alMarsociodel porto 
^ rorno- otia naufrogati a Sesiri ai Levante; Irenaufragali a U- 
4j •"?"* ^°''^ Empedocle; uno presto Sanremo; uno aUa Torrg 

<««<«w; Uno suf Molo tan Vmcenso di Napoli, ec. » 



40G LIB. VI.  P.  I. — GAP. IV.    [23 aprila ms:. 

salva generale di artiglierie, quando tuUi si furoüo le- 
vati in piedi". 

Parve lanto importante !o speltacolo della giornala, 
die papa Paolo, giuslo eslimalore dellecose graiidi, volle 
conservarne la meraoria ai teinpi fuluri con una medaglia 
slorica, lo nc ho avulo alle maiii nitidissimo esemplore 
e fresco di zecca per favore del cardinale AnLonio lo- 
sli, altre volle lodalo; e ciascuno facilmenle polrä tro- 
varne l'incisione nelle opere dei noti illustralori del!a 
numismalica papaie'^ Nella medaglia voi vedele sollo 
ricco baldaccliiiio nella sommilä del campe, copcriö 
ii capo di liara e gli omeri del grandioso ammanlo, Ü 
poiitefice Paolo III, Ira suoi cardinali e ministri, dislen- 
deie la mano in aito di benedire; e quasi direi in 0U0 
di pronunciare quelle parole ehe sembrano suonargli sul 
labbro, e ehe certamante rimpeUo alla sua bocca sl leggono 
scolpite nell'epigrafe: • L.\ . BENEDIZIONE . DEL . SIGNUBE. 

DiscEÄD\ . suPRA . DI. VOI. > AUomo ai gradini del troflü 

'• LAPIDA nel palazzo municipale di Civilavecchia, prodotU 
dal Torraca, 49; e daU'Annovazzi, 257: 

PAULIS. III . ROU . 
CAHOLI .V . IMPenATORIS . CLASSE« 

AD . nSKTUM • OCCL'PANDLH - PAHATA« 
EXPIAVIT . AB , EXCELSA . TIURI. CIVITATIS . CENTÜMCELLAtUM 

UBI . YIRCIMüH . L'RSIMU 
GKNEnli-EH . ECCLESIf 

SACRO . FOEDtRIS . VEIILLO . INSIGMVIT 
ARCESQ . A . IL'LIO . 11 . INCHOATA» . AMOLVIT 

AH.yDIXXV. 
" ALPBONSfs CiACCOSius, VUiB Ponttflcum Rinn, in-fol. fi?"''- 

cum notis Oldoini, Roma , 1677, III, 558. 
Bo^ASM Ptnupfvs, Numismata Rom. Pont, aMartino V,^' ' 

iD-fol. ngur. Roma. 1C99, ad Paiilum Itl, in labula, D   3^ 
RüDi'LPaiKus VESLTI , Numismato Pont., ln-4 , ßgur. Rom' 

47U,r. 84: 
(Sei diritioj PAi'LUs . iii . PONT . HAU . 
{Nel rovescio}       BEXEUICTIO . DOHIM . SUPKR . vos 
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ve.Ieie i visconli e i decurioni dulla lerra sorreggere le 
a^te tlel bsldaccliino; appresso le mura nierlale, siille 
ijiiali sovreggia la torre, dovesi compie il sacro rito; e 
abbasso vedele nel porto la raoltiiudinedei navigli accal- 
cali in scorcio gli uni sugli aliri, siipponendosi ii rnag- 
ßior numero nascostodal cercliiolino del campo, e dalla 
projezione prospellica delia lorre. Intorno spicca rilratio 
i orizzonte del luogo verso il mare, sl come nel vero si 
presenlaachi riguardi da quclla lorre medesima inverso 
potienie la ampia insenata della valle dcll'Alga, le col- 
l'ne di Tarquinia, e da lungi la chiusura dei monti ehe 
fan capo all'Argentaro. 

Nel driito della medagüa avele la fignra rilralla a 
immagine di . PAOLO, iii .PONTEFICE. MASSIMO .,come 
qiivi slesso si legge: ed egli vi si moslra scoperlo il ca. 
Po. calva la fronte, ricca la Larba, e rabescalo il manlo. 
^''0 memorabile: e perö spesso ricordato dai Farnesi, 

ancfie nelle pitlure classiche dei loro palazzi, e nel cele- 
^errimo di Capraroia ". 

[Ü aprile ^ö33.] 

II giorno seguente, come per conlinuazione di lanta 
^liegrezza, col vento favorevole di lerra, lulto il naviglio 
scioUe le vele, copri d'ogni inlorno rorizzonle, e a 
^''appi paralleli sulla perpendicolare del Udo si rivolsero 
jn^erso la Sardegna, dove avevasi a fare la massa. Papa 

^olo reslossi per allrl cinqae giorni in CWitavecchia, 
'ifino al ventolto del mese, ehe lornö in Iloina. Kel 
Qual lempo ieslorie e idocuraenti muiiicipali segnano il 
Armine dei lavori delia röcca nuova, oggi deua la For- 

,,. VASABJ, ediz. Le Munnier, Vita di Taddeo Zucchero, Xll, 
fw li' ^'*''"'''"° Ö"""''« Glorie sopra ia comke, ctoh sopra ogni fac- 
^^^^'»a. Nella prima il Papa benedke le gaiee a Cmlavtcchia per 
-"-oarle a Tmiti di Barberia l anno <53Ö. • 

4i 
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tezza, e ne altribuiscono il compimento a Michelangelo: 
sentenzaconferraata dülla perennelradizione." iSon mica 
ehe il Buoiiarrotiabhia disegnalo dl pianta e liralo su dalle 
fonJainenta il rcaslio oliagono, perchö lale era gii iiel 
primilivo disegno di Bramante, cio& simile agli oUagoni 
anteriori di Civitacasteilana, e di oastello Sanlangelo; e 
taie pur disegnalo venranni prima comparisce negli ort- 
ginall di Antonio Picconi": aiizi piü fino a un certo se- 
gno di allezza doveva giä esser inurato nel chiudere il 
circuito delia foriezza. Voglionsi perö atiribuire a Mi- 
chelangelo, ollre al finimento, le decorazioni, ehe sono 
tutte di suo siile; belle, oubili e liere, cotne si conve- 
niva ail'opera e all'aulore. Certamenle in questi tem|)i 
Michelangelo era tra noi, e in gran favore presso Ü 
Papa, famigliare ed archilello di palazzo": certamenl^ 
suo ö lo slemraa di rasa Farnese, a gran rilievo sullo spi- 
golo del saglifinie con nobili e fieri svolazzi di iravertino 
bugnalo e rustico: sinailmenle sua la cornice beliissima, 
ehe soslenuia da measoloni coi gigli frapposli ti moslra 

'* LAPIDA monumeatale cit., alla nota 16: 
c  ARCEMQUE A II'LIO II  mCOHATA» ABSOLVIT> • 

MANZI cit-,46:« Opera di Michelangelo perö puö asserirsi ct^f 
sia ilmaschio.... ehe fu folto ed'/icare posleriormenU da Paolo ttl' 

AssovAiii, p. S6B. 
CosDivi, Vita diM- A. fn-fol. Roma, 4553; Firenze. n^' 

p. 39 : < Paoto lU se ne venne a trovare Uicbelangelo a cata..- ' 
prese al suo servigio.... gü fece fort inflnitt cose, ehe da me d«"* 
non sono, • 

'• ANTONIO PICCOSI DA SASGAILO, Schisti del 15t5. fer l« K 
tiflrajioni di Ciriltvecchia, originall aüa Galleria di Firenze, e f*'' 
simile presso di me. — {Anionio di sua mano disegna sul terrenol* 
nuove tinee, appopgiandnie ai punli noli e preesisienti, Ira i q*"* 
la forleiia e il suo mas^tio, di^esnaio in otlagono, e scritiovi w 
pra: • Torrone della Rocha, di mnio. a faccie ») 

•' VASAFI cit., ed. Le Monaier, XII, 219, e nel prospello ^ 
noiogico della vila, 3S4. 
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•I prirao lipo di quel ehe egii stesso ebbe a fare dappoi 
"tl cornic.one noLissimo del paiazzo Farnese in Roma. 

•^taggio-giugno i335.] 

c». ^* "~ ^' ""^^^ ^' "*^Sg'0' con baona parle del mese 
^eguenle, passö nel raunare l'arinaia. il convoglio e le 

miü li' ?     '^^ ' '"'"'"^'^ P'' ^°'fö ^i C^g'iari quesli e 
1"   I da pari, diverse a compiere il fornimenlo ed a 
ae lersi in pronto per I'imminente fazione. ISello slesso 
empo si raccoglievano le cfre, espresse dappoi colle 
2l^eie vana.t, da diversi scriuori. Noi possiamo ri- 

u e come segue: dodici galöe del Papa, qualiro di 

sl:.        ^' ^'"''''' *J"«»0''dici di Napoli. sedici di 
mm e veolidue del Doria. comprese le tre di Genova; 
" t" to seltanlotto gaI6e. Un galeone e dodici caravelle 

»••logallo souo rinfame den Luigi. fralello del re e 
iinperalnce. Piü una tremina di legni minori Ira 
' S^'^otle e brigaiuiQi. La moUiiudine delle navi a 
coHteremo insioo al dugento, per non crescerle ol- 

ie vi,     5""* "^^ '^^''"''* *^* irasponare le munizioni, 

e ledS » '.!! "•'"^"''' '"^''* "•' '^^''«"'» «P3g"0li 

raiorr   ,   l     " '" ^«^"o^^^per ia persona dell'niipe- 
a sc- In • ^^'^^ '^' ""^"'^ ^^°'^'^' • ^ ^' sßssama remi 
inaior       ''""' ^" "" P'^no, maneggiati da trecemo re- 

a cmque per remo: galfea per le misure di lungo 

Cui-i,!*"*""'^-^'"'"'^'^' ^ ö""*"« e( T-ufiefo expuonalii, ap 

^Wiei c,"i ^' ' ^'•^'"^''•"^ »^''*<;«' triremts, Iriginta inira 
. cf(of«,.„ onerona «aoijia trecenla. . 

^^ A.-t05,o DoHiA, Compendio cit.. 56, 57 : . Tr.galie della Si- 
^cnooa. m (Xiuoo Domina il CapiUoo.) 
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edi largo maggiore di ogni allra,esimi!raente per forza 
e bellezza. Oro in ogni parle, profusione alla poppa, 
sculture, i[)lagli, nietalli, lappeti,si;la, porpora. Soldali, 
marinari e geiuiluomini in bellissime assise: gli slessi 
remaiori vesliti di nuovo con drappi di raso e caleue 
d'argento agli spallieri", 

Qiii nii bisogna avvertire ehe non solo i papi e 1 
cardiiiali viaggiando per gli affari loro, ma anche gl'iüi 
peratori e i grandi aEnimragli e i capilani del secoio di:' 
clmoseslo, per le spedizioni mililari meUevano in non 
cale i vascelll di alle bordo, e pigliavano lor poslo ferroo 
sulle gälte. Esse duravano ancora come legni di liii^^ 
per eccellenza, secondo quelle latliclie ragioni del oiovi- 
ffiento libero, die allrove ho largamente iraltate, e qi 
coi falti e cogli esempt tutle le volle confermo. V'aves 
tanle navi all'armala, e tanti vascelli, ecocche e carac- 
clie comodissime e grandissime: ma Carlo imperatoK. 
e il Doria gencrale, e ogni altro inlendevano per ^i° 
proprio preferire il bastimenlo sopra luito militari- 
cio6 la gaU'a di vigoroso remeggio. Dunque i fanio^' 
vascelli dei trc ponti per luezzo al secoio deciiu^'' 
sesto non ancora mettevano conto nella taUica naval^- 
E quaiido dico bastimenlo, galta, nave, vascello, ^ 
simili, io parlo nel proprio e lecnico significalo ^'' 
quesle voci genericlie e particolari, secondo la ling"'^ 
iioslra, non piacendomi l'equivoca niiscela dei relt>ri 
cinqueceiitisli, ehe scrivendo (parlicolarinenle in l3"' 
no) per segutre le etegaoze classiche dei termioi aoii'^''' 

*• BiJiB05cU., 502: m El unam quadriremmn, quw CcetarU pf*" 
toria eral,instntclam fmiste.... Remigibus terica tunka.... epib^'" 
erornatis. > 

ARSOCL eil., (p. 3ötl: • Armer de M)res avec de coUiert tlt' 
gnets tPargent, non plus TW let chalnei de deux premioret baacs -. 
sont d'argent ä celie$ d'Etpagne. • 
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confondono il significalo lecnico dei modcrni. Cosloro 
chiamano monoremo la fdiica e la fregala, chiamano 
tjircine la fusta e ia galeoUa, dicono trireine per galöa, 
quadrireine per capitana,cinf]iioreme per reale, serenie 
per imperatoria, eccelera; come se il reino fosse l' unitä 
lii imsura espriineiUe coi luullipli la maggior gran- 
dezza e dignitä del basliinenlo. Peggioquaiido non sono 
cosianii o coerenli con sfe stessi o cogli allri nell'uso e 
signilicato della slessa voce; e quando con un solo vo- 
cabolo vogliono significare piü specie; e sempre quando 
Jngcnerario falso concelto, trasporlando i nomi parlico- 
'311 dalle prirae poliere ai posleriori baslinienti da rerao, 
iroppo diversi da quelle. iNeile poliöre salivano glusla- 
"»e^ie i numeri, come gli ordini dei reraalori e dei remi 
sovrspposii; ma nelle galöe posteriori i iiumeri medesimi 
porlano a falso concello, dove remi e reinalori tenean le 
caviglieall'isiesso livello sur un piano solo. Fusle, ga- 
leoile, Ijriganlini. feluche, galee, capitane, reali,c lutti 
' '''?"i di questo genere sempre tra noi, pel lempo di ehe 
psrliarüo.colrenieggio in un sol piano. Valga l'esempio 
"Jella famosa galfea di ViUor Fausto, co^lruila a Venezia 
"«' io-lO,G lodala in verso e in prosa da cento scritlori, 
corne queiia die piü d'ogni allra, a parer loro, rispon- 

•^^a all'anlico. Ehbenc? clii la cliiama cinqueremc, chi 
QUadnrerae, chi di cinque ordini per fianco, chi di cinque 
^011 per banco, chi di cinque uomini per remo. Avreb- 

rofaiio meglio, invece di cenlociogijasciarci una sola 
scrizione tecnica, o un solo disegno geomelrico. Al- 

°^^ si sarebbe vedulo chiaro, ehe ell'era soüosopra una 
•*8a come le altre, senza palchi sovrappo'ili, con piü 
.       a sensüe, mancggiali da piü persone in ciascun 

oco, e Sulla slessa coverla. Di fallo, dopo la prima com- 
P *•«, fu messa in conserva uell'arsenale, d'onde non 
"*cipiiiperquarani'anni, linchfe nello siraordinario ar- 
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maraenfo della guerra di Cipro non venne a pigliarsela 
Maicarilonio Colonna, il quäle in pochi giorni l'armii n 
scaloccio di palaraenlo simile a ogni allra galöa, secondo 
il costume del Cinquecento". 

Insislo SU quesli particoIari,perchfemi ö avvisoclio 
datla confusione dei termini nasce la confusione delle 
menti; e sono di pensare ehe gran pane della prescnie 
iiicertezza nella scienza delle anlicliilä navali procede dal- 
l'abuso dei vocaboli per falto dei retori ignari deH'ark*. 
Del reslo come io inlenda la coslruzione delle anticlie 
poliere, e la interna disposizione dei remi in piü ordini 
sovrapposti, ho delto altrove: luKo si riduce a spiegarc 
lelriremi.cheeranoil maggior numero,e i veri legni Ji 
linea, e avevano il nome proprio ternario dcgli ordini. 
talarao, zigo e Irnno; e dalle persone talamiti, zif;ili 
e iranui. Le selleremi eran poche neU'anlichitä. come 
poche altresi le galeazze dei tempi successivi: e le allre 
poliöre ehe talvolta si leggono di venli e piü ordini, erano 
mostri, ehe non uscivano dai porli, n6 mai entravano 
in ballaglia; ma pollrivano in porlo per pompa di lo- 
riosi uomini, pognamo di Gerone, di Demelrlo e Ji 
Tolomeo. Dei Ire, cinc|ue e seile ordini ho dato spif- 
gazione leenica, tanlo da poterne chiunque fare il nio- 
dello e la coslruzione; e ne ho presso dl me i disegni 
geomelrici col piano orizzonlale, d'innalzamenlo e lü 
projezione; pei quali menando il eompasso e la rigJ 
posso rispondere a lulle le esigenze, e risolvere lulie I0 
dilTicoltä". Ci6 basta per ora: e quei benevoli, ehe m»' 
ne ehiedono un irattalo speciale, aspetlino, come fo io- 
un monnmenlo di soda e aperta ragiDne(perchö infmo.! 
oggi non ne abbiamo niuno), ehe moslri la inlerna dispo- 

" P. A. G., Marcantonio Colonna a Lepanto, 25, 407, e ^^ 
cum. ivl cilaU. 

* P. A. G., ^n*oÄw),I, m, m. 
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shme dei remi e dei rematori; e ci sia fondamento per 
Inpassare dal delto al faUo con sicurezza. Sostenuto da 
nti monuraento, potrö dire de! navilio a remo, corae 
Iio scrmo dei navilio a vela, cosi mililare, come da Iraf- 
Hci, jllusirando i classici moDuuienii döH'aniicliitä. 

[2igiugQoJ63S.] 

,    y- — Genlil VIrginio aH'arrivo monLÖ sulla galöa 
dell iinperalore presso al capo delia Polla nel gollo di 
^••tj'iari, porlandogji lo slend;irdo e gli auguit dei sanlo 

aJre: indi si pose colla capilana di Roma nel primo po- 
so alla deslra di lui, la capitana di Malta sulla sinisira. 

percompimenlo la capitana di Genova. Davano 1 quat- 
0 siendardi beilissima moslra, piena di pio e lielo pre- 
Ü'o, per essere nel mezzo dell'ordinanza appaciati gli 

mWemi dei sacerdozio e deH'imperio, spada e scellro. 
oce e chiavi, tra due quarlieri di uguali colori in di- 

versa divisa ". 

lian ^""^ ''»rmaia nscl dal golfo di Cagiiari addi ven- 
qaauro di giugno. hmanzi I'augusto Carlo, saiulalo dal 

[: "^0 dei mannari. dei soldati e dei popoli; appresso 
CO. ' ® secondo l'ordine le capitana, le squadre e il 
Hae7^i° **^"ö "3vi. La mallina seguente, condolli dal 
dicia ässicuravano i navigli presso ütica, ehe oggi 

caioT —'^^°^"'"^' '^^^^ ""^ ^®'^°'' P""''"^ ^''^^' ^^^^' 
recP ''^ *^' Francia per la crociala. Nell'ultiino 
doT^*,?' '^^^ ß'' 3"t'clii chiamavano palude Tritooide, 

^    acqua h piii bassa, ma sufficeote, entrarono le 

'^•.. a d°"° ^''•-' "'• ***' ^' ' ^' '"?"''^« '^'"' t'^peratore nel me> 
"»^ lo '"'"^ "' ^'^^' '^' *""" '" ^"""P" «sw»'» fi' Paoh lU.... a ji- 
* GtnoM""^'^''^ fle'OJoiimi/ano, Croce bianca in campo rosso..., e 
ttlo ji-rf-' ^''^*^* '"""" •" '"'"i'" fctanco. • iCosi nyn altrimenli nel 

*«io eto, II, 180.) 

U' 
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galfee: e quivi nella fretla del pigliare la posta, volgendo 
Je prue al hirgo e le poppe a Lerra, una sola corse peii- 
colo: proprio dessa, la grossa deli'lmperalore. Peiclii' 
come maggiore di ogni allra cercava piü il fondo; e nel 
distendere la gomena, scorrendo indielro(non di baiula, 
come aicuni dicono, ma di cliiglia), die nel secco col calca- 
gnolo di poppa. RiOutava spiccarsi: ed agli sforzi dei re^ 
malori noii alliimeiili risponJeva ehe diinenandosi siille 
anche con cerli sbaizi da meliere alla prova la maeslrii 
del pie' marino. In quella lutli gli occlii smarrili cercavaiio 
11 veechio Andrea: ed esso a lutli i presenli, ed anche aili; 
future generazioni rispondendo, diraoslrava quanlo er3 
e pralico marinaro e deätro corligiano. Nolate il fatto ira' 
provviso, e segnateil carattere. Andrea senza scomporü 
Irae un gran lischio, e grida": Silenzio, e pronli ( Poi 
distesa la mano inavanti, comandarisolulo: Tutll aprus! 
e corre egii slesso menandosi insieme verso la esiremii^ 
anleriore della galöa qnalclie cenlinajo di persone. Pf 
quel cODlrappeso in avanii, a lanta distanza dal cenirii, 
ia galea abhassa il becco« solieva la coda, e sguizzandJ 
dolce dolce si ritorna a galla; prestamenle ricliiauiata dji 
marlnari sulla gomena piü presso all'äticora, e raccolliä 
corlo 1 calumi. Ciö falto, Andrea ritorna: e festosaraeni^ 
salulando Tlraperatore con quel suoslorico berrellone; 
gronda,celebra i prodigi della lerra africana, la quäle ju 
btlo ha dalo segno manifeslo di volersi ridurre e f^f' 
mare sollo al piedi di Sua Maeslä". Non esce io ciance' 

" Joviüs cit., S79: « Ad Imperium canentis (iiiuUe dimidi^ 
partem otctorum et remigum in advertam spondam declinar$ jioiit - 
quadritemis uli pondere sublevata incolumis eixuif. • 

•* Boiio cit, III. i\3. A: • Doria^isst ehe U terreno afirica' 
haveva dato tegno di volerti preito e voiintieri accoslare e fertm^'^' 
$Qtto H dominio di S. M. • 

Sicosio eil-, i74: c Si raltegrarono delia buona fortmta 
Cesare. s 
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Iniatito i pensieri di ogni allrocorrono verso Tnnisi, 
ciltäediflcala dieci migliaa levanledaüe ruiiie dell'anlica 
Carlagiiie, e per6 anciie essa dulla riva dell'Africa diret- 
lamenle contrapposla, quasi sull' istesso meridiario, alla 
foce M Tevere e alle marine di Uoiiia. Or per com- 
prendere le operazioiii di Barbarossa, ed i falti seguenü 
dei noslri carapioni, vieni meco, letlore.sulla prima fe- 
luca di scoperta irinanzi alla baja dl Tunisi, ed appunta 
sulla Carla 1 rilievi". Fenni in giollto all'aliura di capo 
l^ariagine, senza appressarci di Iroppo ai rivaggi nemici, 
quaiiio il guardo scuopre, vediamo innaiizi una graude 
iiisenala per venlicinqiie niiglia di giro infino al capo 
ZalTerano: insenata aperta da greco e chiusa da ogni allra 
I«rie. Ecco per Ja quarta di Libeccio ad Ostro, dislaiite 
cinque lüiglia, una gola o anguslo passaggio, pei qunle 
^f'lra l'acqua de! inare in uno stagno di poca profondilä, 
roa di «lolia estensione; ed ecco, pel rombo di Ponenle- 
libeccio ali'eslreniiiä dello slagiio, grande cillä, avvolla 
^e' vapori consueli dei centri popolosi. Sulla bucca tra 
•' iflare e !o stagno, ov'fe il leinbo esLremo dcl lerreiio 
boreale, segna la forlezza delia Golelta, e la ragione dei 
Qome oe vedi sulla ligura di strellissiraa gola aperla ira 
'o stagno e il mare. Segna sulla citiä li nome di Tunisi, 

CAPPELLOSI cit., CO. [\on dice verbo di ciö.) 
BAT!<ALDL-s,-4Hn., 1535. n. 49. 

** CoaosKLLi, Atljnte Veneto, in gran foJ. Venezia, ^697. — 
'»»o!e e carte di Barbena. 

Ill -   '^"^«OLAs DL- BELLIX, ÄÜa» maritime, in-i. Parfgi. 1774, 
y <: • C6lesdeBarberie:^\. Golphesde Tunis: Sl,PUinde la Villa 

'     "" •• 8J. Plin du fort et canal de In GouUUe. > 
TaoiiAs A. HLLL, R. N., Bay of Tunis, in-fol. PubUthed al 

rnü '^"^' •^""^' *" *'^^'^' ^"^""J •'- ^- ^°"«'' ^9"»' of Admi- 
ycha^lt. 31, Püullry el ^^, King Streat, Tower Hill. 

WILLIAM, H. SMITH, Uadiieranean, W. 
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cosl come la vedi distesa per la pendice di un cotle, e 
coronala in velta dalla ciltadella, onlinaria residenza 
del principe. Per quesli rilievi tu hai dinanzi la pianta e 
il prospetlo di tuLtoilcircondario, nfe allro ti resleretibe 
a segnare, se non aves5!e Barbarossa pensato di meliere 
nello stagno tulta l'armata sua; otlanla baslimenti d'ogni 
maniera. Perciö tu vedi lä in mezzo una selva di alberi 
e di anlenne alla rinfusa in lunga fila per quell'anguslo 
canale ehe va dalla Goleita verso Tunisi; canale poco 
piü profondo dello slagno, e lanto ingombro di navigli 
piralici da non reslarvi n& spazio nö passapgio. Dunque 
dall'altura di capo Cartagine tu vedi traguardando per 
Maestro tutia l'armata cristiana a Portorarina, per Li- 
beccio quarta di Oslro la Goletta; e per Ponentelibecciö 
il canale di mezzo allo slagno, i baslimenti piratici, e 
in fondo a seile miglia la citlä di Tunisi. 

Ciö posto sarä chiaro il disegno dei noütrl campioni: 
bloccare per mare lo stagno. assalire la Golella per terra. 
ptgliare tutli i baslimenti dei pirali, e finalraentecacciif 
via Barbarossa dalla capitale. Perciö le gälte condolle J^' 
Doria e dall' Orsiiio passano alla guardla dinanzi al golfo: 
e il marchese del Y3sto,generale supremo delle fanteri^ 
con venticinqiie mila uomini da Porlofarioa sceudB 
luDgo i! lido per altaccare la Golella da lerra. 

[6 luglio 4535.] 

Vn. — La forlificazione della Golella, infino ai pri'"' 
decennali del secolo decimosesto, non era piü die vai 
soia torrequadraia, ma grande di irenta melri per ogn' 
lato, grossa di seile melri nella sezione, e munita iJ' 
balterie alle e basse in tutto il giro: in soramaunanl'Ct) 
lipo delle moderne torri massimiliane". Ma ciö non b^- 

" JoA>siä ETBOBIUS , De Twiclo et GuUeta expugtiaiü. 'P' 
CLACBSROM dt Reb. Türe, in-fol. Basilea, <536, p. 5^:*EiiautC'^ 
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Eia:i(Jo a calraare le inquiele apprensioni, Barbarossa vi 
av-'va a-rgiunio iniortio un peniagono regolarc, fortificalo 
coii lastioni, fianchi e coitine, lasciandovi nel mezzo 
la lorre a guisa di maslio o cavaliere; presso a poco in 
qtiel modo ehe prima era stalo disegnalo, c poi fti li- 
dotlo il caslello di Uoma. Ciö non perlanlo le opere nuove 
non erano compiute; ma in tanta brevilä di tempo so- 
lamenie imbaslite di lerra bagnala e battula ira salsic- 
cioni di ulivi e di palnie ben slretli e incalenali di dentro 
cdi fiiorl con travi, pali e remi di galere; divisando 
poi Baibarossa di poter riveslire tulta l'opera con biiona 
^caiiiiciaiura di mtiraglia, ancorche giudicasse ehe giä 
J^sf-, corne era, farebbe in ogni caso lunga resistenza. 
'«rquesto si niise in cuore di -voierla difendere a tuüo 
suo potere: mollo piü ehe di necessilä doveva pruiUrc 
J> nostri l'entrala dello stagno, se voleva saivare gli ot- 
^"ta basiimenti; i quali oramai non polevano piü uscir- 

coll "r '" °^"' ^'^^^ salvarsi o perdorsi tutli in.sieme 
ölla Goietta. Errore capitale, di clic il celebre pirala 

^••'o. fincbö visse, acerba ricordanza e penlimenio; scn- 
»dosi solianlo col dire ehe niuno avrebbe potuto inai 

Pevedere la venufa dell'iinperalore dei Crisliarii con 
^ ' osforzo in Africa. Veramenteqnandodai prigionieri 

Wquaiche fuggitivo venne accerlalo ehe Carlo Vcon- 
1^ e?a da sb la spedizione, si turbö lutlo, e capi subilo 
j^^'"^!'"^ del easo e l'iniporlanza della Golella. Fece il 
*^«'bile: cavö arliglierie dalle naviedalle galere; e ne 

S»3((f, ''^'^'"''''^ °^'"''''"'<l(^ crasiitxidinis, altiludinii duantm conlU 
*Wo nv"" '*'"^''" '"'"•'<"''. compUcUrtt passut quadraginta,exteriori 

'fclr '"""^""S"'^— tormenta ciräter quadritigenta. m 
ttig ,^jl°*'°' *^^- ^ - • ^''" ^ Gotetla, quando Barbaroua la pres«, 

''«eew f T" ^^'^ ^ ^'•""^ ''^'"'"^ '•''""''^ *'' ''"^•- ^"'•f'orossä 
•gtündi "^'^"'"'"''^ ''' '«*'''>"'• c ''• fianchi.... La torre in meno 
^ ,     ' ^'*" cavaliere.... nurnero grandisstino di pessi d' arliglie- 
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guarn! non pure i fianchi e ta fronte dei baluardi, m. 
]e cortiiie, e iiifino ai fossi, con lanta copia ehe piü non 
ve tie capiva; e posevi di presidio sehnila turchi srel- 
lissimi, solto il coinando del Giudöo, e perluogoleoei, 
Cacciadiavoli. Pose di piü un grosso nervo di genle:;. 
Tuiiisi solle Assän-Agü, irenlaaiila mori a cavallo per 
la campagna; ed egii si tenne proiito a riconoscere le 
difese, e a dirigerc i soccorsi, massime della Goleii'' 
dove per maggiur comodilä aveva fatlo gittare un pob 
di legno a cavallo del canale, tanto da teuere aperlo 
comunicazioni con Tunisi per la riva meridionale, £•• 
sendo l'altra occupala dai iiostri. 

[8 luglio 4535.] 

lolanlo il marchese del Vaslo^ venuto a campo soiio 
la piazza, slringeva l'assedio, corapiva le Irincere, e 
mediame le slraJe coperte e le vie ritorte andavaii 
appressando at baluardi. Lavori lenli, terreno sabbio»».- 
clima insolito, slagioue caldissima, e pertinace re?"' 
stenza degli assediall, scuipre iiitesi oel contrabbattere'' 
nel sorlire. tulle le volle ehe loro si offeriva una occa- 
sione. In qaei comballimeiili perdelte la viia molla ge"'^' 
anclie per qualctie ruggine di rivalitö ehe nudrivano ID 
loro i soldali delle diverse nazioni. Devo perö ricoriter^ 
la morle di quel Girolamo TutlavÜla conle di Sarno. 
giä tanlo chiaro aU'iJiipresa di Corone; il quäle, ablia"' 
donato dagü aitri, cadde per una archibugiala in le^u, 
alla fionle delle compagnie ilaliarie, meiitre caric3** 
arditanienle e ricacciava una sorlila del presidio. P^r- 
dita gravissima di valoroso giovane, die altriinc*" 
sarebbe divenuto il gran capilano dell'eli sua. Q'J''' 
Girolarao Spinola per un colpo di zagaglia nel fianco;^ 
allaio al marchese del Vaslo cadde Fabrizio del Carreiio- 
Noverale pur ira i morii Cesare Benimbeue e Lucs i^' 
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veili rotnani; Cesare BerÜnghieri, Coslanzo di Coslanzo, 
C;iMassarre Caracciolo ri;ipolilani; Liica e Antonio Si- 
cjidi pieraoniesi; OUavio Monaci, due colomielli e molti 
princitKjli delle inilizie iLaliune". Dunque ilalla parle di 
leira si menavano ferocemente le mani: ma io mi devo 
striiigere alla marina. 

\ in. — Ecco addi quallordici del mese di luglio, ter- 
minati 1 lavori di assedio, e aperlo da tre parli il fuoco 
di Ireccia, ecco a sollecila espugnazione venire le galfee 
dalla parte del mare.secondoil disegno stabilJto riel con- 
siglio di guerra, coirinlervenlo dei due capllanl di Roma 
edi Mülta". Le navi grosseaddieiro.e le gali!e in prima 
l'i'ea.disalber^le,divisein tresquadre, eciascuna sqiia- 
dra in due sezioni a coppia colle gomene da poppa a 
popl)^, per andare, levarsi, tornare e baltere alteniala- 
i'iiiJiL', jQ quel raedesimo modo ehe erasi osservalo, ed 
l'o descritto per respugnazione di Corone ". [leraigavano 

U Giovio, Letteraal duca di Manlova, dala da Roma li 
* luglio 1538. NomiDa tulli i predelli. (Tra le Lettere deipnncipt, 

'"^i- Venczia, ^377, presso Giordano Ziletli/lII, UT.) 
^*^ ßusio cit,, in, U4, B: « /( iiV/nor Virginio Orsini generale del 
f"Po haveva H voto prima, et dnpo haveva il secondo voto il priare 
*>"VcI'a goneraia delle gulere della RUgione. • 

Bosio, <47, ß: « Innanzi le galera, in tre squadre.... disar- 
*"«•...  a ichieraa schiera.... andavano lotto.... sparavano e poi 
anidoii davano luogo alle atlre per  ritornare di nuovo tecondo 

"*•*««.... col quartiero di poppa solUtnto vogapano.... pareva tca- 
^cia et era di piacere in rimirarla da lontano. « 

MABCO GüAIZO, Storie , io-S. Venezia , 45i9 , p- 453 : > DQ. 

'"• ^"^e Kco sei galere del Papa.... ehe punto non parevano per 
• dette galee disalborale.... e dapoi fece disalborare trmta al- 

"•* gaiere. • 

—^    Asiosio DoBiÄ, Compendin ciL, 60 : t Mciocchi ricevessero 
^"or da.mo..., U gaUe awvano ditarborato. » 

V. sopri p. 346. 
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a quartieri, or queste or quelle, col palamento proprio 
per venire .ivanli, c col p;iIamenLo allrui per ilare in- 
dielro, loassime in caso dt avüriü: e giuocaiido raiii- 
glieria, e volgeiidosi in distanza, e ritornando all' allacco 
per lurno, ora la prima, ora la secouda sezione, ruui 
caricando i pezzi aella riiirala, e l'alira scaricandolia 
furia nell'allacco, con UD girar coniinuo da lerra al 
largo, e viceversa, come farebbero le fanterie oriiin:'' 
in colonna per fuoclii di drappelli". Quesla manovr. 
eseguita <;oii rara precisione dai marinari, ammirala da 
Cesare e dagli allri osservalori, riduceva a disperazione 
i Turcbi: i quali non potevano accerlare la punteria 
nö Yederel'elTettod'unsolcolpo sopra quei legni giranli 
ehe senza risquiUo li lormenlavano. 

Di piü merila essere ricordata, perchö conforme 
agli stessi principi, la bella manovra di Giorgio da Con- 
versano, giä ajutanle del Martinengo in Rodi, il qiia'^ 
sur Ulla grossa barcaccia con una quindicina di serveiiii 
volle metlersi In batieria. Aveva sulla poppa apposiaii' 
un cannone da venliqualtro, e sulla prua due sagri ä^ 
oUo; e girandosi sopra due ancorolU con due desir-' 
presentava or poppa or prua, facendo fuoco connnuo 
da una parle e daH'aUra, caricando di tä mcnlre di qi" 
sparava. In questo modo, senza niai ricevere danno. 
conciava a punlo fermo i bombardieri nemici e togli^- 
vali dalle difese". 

In somma dopo Otto ore continue di fuoco vivi^• 
simo dalle balterie di tcrra, e dopo il simullaneo ro^' 

•* Joviüs cit„ 285: « Rostratw per vicei triparlito succedere*' 
rIifp(o»ff/uc lormcnlis. sequentibus locum daretit. m 

RAT>ALBLS,/inn., «535, n.50: m Auria disposuit ut rostraf^ 
naves libi per vkes tripartUa tticcederent, dis^lositquc tormetUfi ' 
dcndo sequentibus locum darent. 

" Boäio, U8, C. 
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zare delle galfce, come si 6 dello dall' alba al mezzodi 
diilla parte del mare, dove Ira i priiiii sovrastava I' Or- 
smo'*; fdttasi densissima la caligine, noii allro piü ve- 
dtiodosi ehe lanipi e fiirao, e il sule non piü lucenle 
di una langtiida piltura tinla di rosso, cessaiio da una 
prle e dali'altra le scariche; e tutli inlenli aiTrelt;ino 
il momenlo di venirsi a riconoscere. II Ponente a grado 
a grado dissipa Talro nuvolone, e quando linalmenle si 
puii CGU'occIiio correre suU'orizzoiile, eccotl dirianzi 
la Guleiia presso ehe rasala; abbasso il mastio, sossopra 
i Ijaluardi, roUa qua e lä la cirua. 

A quella visla i soldaii e i marinari chiedono di 
presenle l'assalto: i sacerdoti dislendono Tassoluzione 
ßenerale, squillano le Irombe, e le coionne gittansi 
concilate all'uliima prova. Corrono dal campo i sol- 
•»'' »ra i soicbi del sabbione; guazzano alla riva i 
"»srinari coiracqiia alla cinlura. Kon grido, non colpo, 
"on parola vanilosa o superba; profondo silenzio (ino 
p t'ife delle brecce. Ma giunti a quel segno lulli insieme 
cvano il grido di guerra: ripetono le nazionali invoca- 

^'<^'" a Sanliago, a san Giovanni, a san Pietro, a san 
. 'orgio: irrompono, e con lanla prestezza e con laato 
'^peto, ehe 11 Giudeo, il Caceiadiavoli, e qiianll erano 
pirati di nome e di fatlo infernali, irovano a pena la 
sirada e il tempo di fuggirsi verso Tuuisi pel ponte di 

PäCRESCIO SA^DOTAL, Vtda y echot det emperador Carloi 
V'"'^ ' '"~^'''' *''""P'o''3. ^635, pari. U, p. <35: . El conde de An- 
^^^wra, cavQtero romano. con sus gateras y con lat de Mulla, y 

°'-— « habia podido acercar. La baleria fue terriOle. • 

ouhtif •'"*'""'* ETHOBIDS cit-, S53; • Naves iongcB. eaque mgentea, 
,1^^ refcuj aä bellum accomodis intlruitittimo munil(B, a Oealis- 
fm^ Po*'"« iwnmo Ponli/ke miisa:. rjuibus prexrat, genere clarus 

lociuurenuus, V.rginius ürünui Anguiüariai comei. . 
""«"«"•• Ouerrü de- Piraii. - l. 35 
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legno, quando gli assalilori vi enlrano da ogni alin 
parle, e vi piaiuano le loro bandiere ''. 

Nun si pütrebbero iioverüre facilinente luüi i van- 
(aggi dolla vlUoria: acquislo üella principal foriozza e 
cliiave del regno, ripulazionc cresciula alleanui crislia- 
ne, awiliiiierito dei neinici, disordlrie porlalo dai fug- 
gilivi deiilro Tuiiisi; e sopra ogni altra cosa, cattura di 
tulli i baslimenti barbareschi, senza perderne pur uno. 
In somma conseguilo in un giorno il Ijne prossirao delb 
spedizioiie, e annicidlate sul mare le forze navali i^^i 
maggiori pirali. 

[(5 luglio ^ö3Ji ] 

IX. — Quando i fuggitivi enlrarono in Tunisi, Bar- 
barossa con liero cipiglio gu;irdö soldali e capitani;^ 
aggiuDgendo acerbe parole, riiif;icciö loro la perdita della 
forlezza e deli'armala. Cosloro altre^i. arrovellali di ver- 
gogna e di nbbia pei danni privati di ciascuno, f^^ 
mevano. Era in Tunisi a vedere quel ehe sempre e dO' 
vunque succede Ira i compagni di sveiiLura, ehe l'u"" 
aU'altro ne rimanda lacolpa;e niuno dall'allro ne vu 
senlire rirabrouo. E sarebbero quei furfanli, seconJ- 
lor natura, venuii alle mmi Ira loro, cotne giä erano 
a male parole, se il Giudöo meiio avvcntalo degli a'l^' 
Don si fosse Tolto a Barbarossa quietamente per lulti 
rispondendo. Avere essi fallo opera e difesa degua '^^ 
uomini valorosi; e tenulo lesta, lincbfe erasi potulo, all« 
forze sopercliianli dell'Imperalor dei Crisliani e dei suoi 
marinari; dülle man! dei quaü esso slesso il Re di Ti- 
oisi, quanlunque soldalo c marinaro valenlissimo, n- 

" ÜLLOA ALFOSSO,  Vita di Carlo V, iii-4. VeDezia, **öö 
p. 138. 

BiiAHis cit., lib. XXI. 
Jovirs cit-, üb. XXXIV. 
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rulercbbe gran Ventura e decoro in simile circoslanza 
('s<eri)c polulo u=cir vivo. 

Djll'alira parte i conigiani di Carlo V giä si Jascia- 
vano inlendcre di voler dare rimpresa per linita, seiiza 
meliersi allrimonli inlorno alla capilale; allegando la 
diiTicoUä di espiignarla, la molliiudine di'frli Arabi in- 
lorno a difenderla, ta disperazione dei pir.ili, 11 caiore 
d'lla stagione, la penuiia deile viltuaglie, e la insaiu- 
l'iiiä (lelcliina per uno esercilo giä slanco e solilo a 
^ivere in paesi migliori. Nö si vergognavano costtiro di 
ripolere lale lilatessa nel consiglio di giicrra alla pre- 
sertza di tulli 1 maggiori capilani e dello slesso Impera- 
lore . I retori insegnano ehe non mancano iiiai argo- 
""•nii a chi ne cerca da quelle sedici sorgenti, o luoghi 
comuni, coine essi gli chiamano. onde gli oralori pos- 
^'10 trarre argomenli alle sceiliclie proposizioni in pro 
* '" coniro. Guai agii uomini, se il Imon seiiso natii- 
"^' 110,1 vince^se t'arle solislica ! Keirislesso consiglio 

<>rsino di Roma, informato ai principi di piü alta sa- 
P'enza,esecondo le islruzioni diRoma";ilßoliigella di 

ALOTSICS ABHBRIOS cit., S39: « Varim principum sententiw. 
* *»• o(ii tufis negolii gesliim  exittiniabant.... Gnlletlam captam, 

"«»n pene tolum in mambus... Exercitus hostium non sperven- 
^ - (Pi/ifo Umpore. ingenli (FSta....  in Affrka.... Difflcile »ine 
^modo ntiUtum ... cibana... sine aquoUone.... conabanlur Cwsjri 

""idtre u( Afriram retinqueret atjue in Hiipaniam navi/jarft.... 
JoAüSEs ETBOBIL-S eil., 568: • Cmuocato concilio.... senlen- 

J^*^*^'««! «(.... aliU suadfntibuj, vl quasi re perfecta in ILspa- 
^*°^ redtal, aliis e contra reclammilibus etc. • 
A»i #.   *^^^°'*-'> DoHiA, Compendio cit., 60: • Atcuno dei prineipali 
^^(»•rtjiio tnoitrava all Imperators atiai dilficollä e manifesti pe- 

PAILI'S PP,  [M. Iinperalori. sub  die xxriii julU unxxxr, 
P- «ATSALD. Ann., <535, n. 62: - Jlodie orator tuui nobis nmcia- 

'^VtaiB a le GuUtlam.... adjciens ta pottero die.... ad Twtetum 
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Malta, e quanti erano quivi generosi e savi rispogero: 
Doversi l'esercilo e l'Iraperalore quielare nelle imprese 
compiiite, non nelle smozzate a melä; via Barbarossa 
da Tunisi, dicevano, altrimenti impossibile la sicurezza 
del Mediterraoeo e deli'Italia: facile con genti YiLtoriosc 
schiacciare in quel nido la tesla del superbo, giä confiiso 
da lante perdite, e conturbalo dalla discordia de'suoi. 

Vinse il parlito migiiore, e la sera detio stesso giorno 
l'esercilo Crisliano, teoendo sempre la base e i magaz- 
zini in Porlofanna, marciava da quella banda rasen- 
tando lo stagno per la strada diretia verso Tunisi. Gli 
Italiani a sinistra, appoggiati al margine del lago, e 
condotti dal principe di Salerno, succetluto all'iofe- 
lice Tallavilla, gli Spagnuoli a deslra condoUi dal solito 
Alarcooe, nel cenlro i Tedeschi coiiiandati dall'Heber- 
slein , appresso le ciurme trainando a braccia i carri 
delt'aniglieria, le prowigioni e le bagaglie ; e il famoso 
duea d'Alba, allora semplice volonlario, con quattro o 
Cinquecento cavalli faceva retroguardo e assicurava le 
spalle. II marchese del Yasto, come capilan generaie 
scorreva da ogni parte e riferiva aU'lmperaLore, ehe se 
ne veniva inforcando UD piccolo barbero di mezzo alle 
bandiere. 

[l6 1ug!ioiS33.] 

In tale ordinanza la mattina segiiente giugnevano 
a tre miglia da Tunisi presso a certe colline, dove.Bar- 
barossa si era accampato con esercito tumaltuario tu 
Arabi, di Mori e di Bedaini, la maggior parte a ca- 
•vailo, ehe alcuni fanno ascendere infino a centomil'i- 
tulii diretti dai veterani della pirateria, e difesi sulla 
fronte e sui fianchi da mollissimi cannnoni minuii, COD 

ipsum expvgnandum cum toto exercitu contendisse.... Äsimus V^° 
maximas graiias.... «t /esw iol maus christianitas conquiescat. » 
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orJiiie ehe, quando vedessero il hello, sparassero. Vo- 
ievano prima metlerci in confiisione e poscia a macello, 
sbrigliando a tempo la cavalleria barbarica. 

II marchese del Vasto ed i nostri capitani non per 
queslo sbigoUirono: anzi giä erano sul menare avanti 
1 pezzi di campagna, quando veduta per una parte la 
difikoliä del traino, perciiö le ruote profondavansi nel 
sabbione; e per l'altra visto in tutto l'esercito ardente 
"Idesiderio di venire preslamente alle mani, prelndio 
dl certissima viLtoria, non parve loro lempo da indu- 
giare. Perö otlenuto il conseriso dell'Imperatore, e fat- 
lolo riiirare a suo luogo tra le bandiere, fecero subi(o 
dar nelle trombe; e l'esercito con furore grandissimo 
caricö sul nemico. 

Non voleva Barbarossa giuocar tutto il suo in quella 
Biornata, ne meltere capitale, stalo, gente, e ogni cosa 
J" unpiintoa perieoio. Non essendogliriuscilo,secondo 
i suoi pensieri, il disegno dl spaventare i Crisiiani colla 
"»ostra di tante forze e di tanla gente, Tolse raoimo a 
emporeggiare, come ogni altro avrebbe fatto nel caso 

^"0'Laonde seguendo l'orme del Giudäo e di quegli 
^ ''•' ehe aveva prima rampognati, voltö ie spalle, rac- 
^ölse le milizie regolari alla difesa di Tunisi, e lasciö 
^^oj'i alla carapagna la cavalleria leggiera, e le migliaja 

' *Iori e di Beduioi, a molestare da ogni parte il campo 
••^stlano e le sue comunicazioni col mare. 

[20 luglio jö33.] 

j] -^-"-I nostri investirono lapiazza: e cominciarono 
; ori con quelle vicende, ehe sempre ritornano in si- 

jji "^Perazioni. Ha la vittoria compiuta aveva a venire 
g^ ouo tolalmenle diverso, e fuori di ogni previsione. 
scri ° 5° Tunisi, servi dei pirali nell'eslrema mi- 

^' Quasi dieci mila anime batlezzate; spagnoli, fran- 
se 
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cesi, tedeschi, e piii di tatti italiani; e tra essi raercadanli, 
soldati, cavaüeri, morinari, sacerdoli, genle d'ogni elä 
e d'ügüi sesso, i quaii, fino dal primo coiupariredell'ar- 
mata noslra, avevano dovuto lasciarsi rincliiudere strel- 
lamente in cerle fosse cavate per ciisLodire i fnimenti, 
secondo l'usanza del paese, e quivi chiamate Gune. E 
ciö nö ancUe basUndo,il Tiranno.che forle dubilava di 
loro, si apparecchiava a farli massacrare, o vero a la- 
sciarli tiiUi insierae inorire di faine solterra. Ed avrebi)e 
senza fallo eseguilo i' alroce disegno, se non fosse slalo 
dislollo dagli stessi capilani   suoi, die  amavano gli 
scliiavi pei loro inleressi, come ai nostri lempi i sf-pa- 
ralisU deüa Carolina. Piü di lulli si oppose il Giutleo 
per qaei priiicipi di umanilci die non potevano essere 
loialmente cartcellati dall'animo suo: egii dissuadeva 
Barbarossa dal proposilo; e in cliiari termini dicevagli 
cbe lo slrepito della slrage farebbe nianifesta a luUO il 
mondo la paura e la iinpntenie disperazione sua; cose 
ambedue nocevoli  a cbi  guerreggia:  e appresso gli 
avrebbe tiralo la vendetta di  luUi, e anctie di Soü- 
mano, odialure dei falti spielali conlro gli inermi, e 
non uso a comporlarli in alcuno. Quiiidi Barbarossa 
scese alle mezze misure: come dire, agil scliiavi ia- 
sciar la vita , ed alle Gune sostituire ie catene nei foudi 
della forlezza *". ^ 

Le minacce, come fe noto, non tolgono la forza al- 
l'avversario; anzi lo rendono piü cauto e maggio^' 
mente sludioso di ricalto. Perciö gl' infelid, cui non 
fiiggivano i disegni del barbaro, nulla  piü  intenia- 
mente cercavano, quanlo di uscire come ehe fosse dal 
gravissirao pericolo. Apprensioni non punlo minori lor- 

" DE HAMMER cit., X, 459: « Chaireddin voleva fare urcidefs 
per sua sicurezza i settemila schiavi crisliani; ma lo rUennerO 9 
abitanli della citlä. » — Boslü, Giovio, cmleriq. 
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2n'av3no in quei giorni la coscienza dei rinnegati, ai 

no   e pochi nö nnpolenü costoro: e mezzo turchi 
pe   I .Kuale profcssione. e mezzo cristiani per le pro 
^eJent, at„tudini, deli'una e delKaltra ie^ partecl 
pan 0, entravano facilmente nei disegni degli uni e de- 
y .^Itn. Disonesla confusione, e dannosa consegi.enza 
tiella piratena, perchö da un assurdo ne vengono mille 

ür dunque per diverse ragioni correvano manife- 
s amerue grav.ssimo pericolo gli schiavi incalenali e i 
r nneg.1, carcerieri. Nella comunanza delle sofferenze 

nente quesli e quelli si inlesero insieme, promet- 
emiOM a v.cenda prolezione nel rischio,colle dolci pa- 

e de la paLria favella: incanlo irresisUhile nella mesü- 
2 ciella terra siraniera. Anzi pure aicuni rinnegali 
J minc.rono a disciogliere le calene di certi amici- 
.0, q,e.t. sferrarono diversi compagni, e gl, uni agli 
" fi^indo mano con proporzione rapid-imente crescenle 

Poco dl tempo fLirono [Ulli disciolli. In quelliMraendö 
' imenlo dalla disperazione a quaiunque  piü ardua 

^^••ova.anche per la fid.da de! vicino soccor.o, assal- 
onoin massa le guardie türcliesche neile viscere deila 

^«-^a fortezza. Colle armi del furore. coll'unghie, co' 
^'['^ e poi co'pah, e flnalmenle colle spade loUe ai ne- 

' se ne irapadronirono; e daH'aito con voci e segrii 
marono resercito crisliano alla viltoria. I nostri di 

^1 corsero dentro; e Barbarossa, maledicendo a Mao- 
q,   !^'/' '^'"dfeo, ed a tuUe le furie del suo deslino, 

siluggiasco e dagli stessi soldati suoi atibandonato. 
"*^i dl Tunisi*'. 

^''"olnZlT ?T^' f^^'^P^'^'" cit-, 6^: « Aveva Barbarossa 
'""'ila clr ^"'^^° '""' ' ''^Sadori. fra quaii erano circa ol- 
'•'«'Metr»!-M •'"'""'•"• ''''''^' ''" '''''""' '"'"'^ali, vedendo la 

iurcht, apersero la porta dellaprigione, animando i ChrU 
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10 non lo seguirö ne pur da lontano, quantunqae 
sappia ehe al!a fine polrä trovare cerü legni ehe lo condur- 
ranno a Minorca, e poi a Costanlinopoli; unico punto di 
suo ristoro. II Giudeo fuggi alle Gerbe, ma non vi stelle 
gran lempo, perchfe nominalo aminiragUo del mar Rosso, 
passö di \h ad allestire in Suez un'armata conlro i Por- 
togliesi, i cui progressi nelle Indie raetlevano in sospetto 
Soiimano. Del Cacciadiavoli basta fin qui. Egli volse le 
calcagna corae gli aliri, camminö meno, e giunse piü 
lungi di tulii. Bogliente di rabbia, ed arso dal sole e datia 
sete, per quelle lande scopri l'acqua in una cislerna, e 
tanto ingordamente ne bevve, ehe quivi presso crepö* • 

11 Medilerraneo nellato a un tratto, ed agil allori di 
CoroneaggiüntelepalmediTunisi,siamoaI massimo de! 
nostri vanlaggi nel periodo di sessanla anni. Ma non per 
queslo possiamo quietare. Torneranno i pirati piü terri- 
bili di prima: risorse non mancano al Irislo mestiero,nö 
gelosie mancheranno, nö guerre tra i principi crisliani, 
ne errori degli uni e degli altri. Compiula nobile inipre- 
sa, dislrutto il nido principale delia pirateria, cacciato 
Barbarossa, rimessa in seggio Tanlica dinastia, liberal! 
dalla schiavilü diecimila cristiani nella capitale, e il Iriplo 
nelle provincle, niuno per questi giorni avrebbe potuio 
tra i prineipi eguügliare la gloria di Carlo, se i suoi pÜ' 
inlimi non lo avessero coadollo a concedere il sacco  • 

stiani alla liberlä , il ehe eseguirono facilmenle, e pigliate quelle armt 
chepoterono ttel Castello, se ne impadronirotto. » 

*» Bosio, 153, E: x Affrettando la fuga fu cagione ehe Aidi'*'^ 
sopranominato Cacciadiavoli, arso dal sole e dalla sete, bevendo cre- 
passe. 1 

" DE HAMMER cit., X, 46!; « Tre ore aveva durato U cons'ff''" 
per decidere se fosse da concedersi all' eiefdlo il saccheggio. Jtf'' *•' 
rapacilä degli hpa}ii preponderö.... trentamila abilanU perirono '' 
diecimila furono Iralli in schiavitü.... $frenata in particolare la f^^ 
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[2( luglio (638.) 

XI. - II Yigesimo primo del mese di luslio I'lmnp 

» f.u„to a .a„ta al.ezza. enlrava lrio„falme„,e nell o i 

" rtarossa; e c.ö lanio per non aizzare maggiormenle 
' Afnoan,, q„anlo per avere tra loro un sosle•o   e 

berarsi dalle spese e dalle moles.ie. P uä a„do 
»" Im, .mposegli annuo IribiUo di oma-gio   TZZ 
v.e|o di pira.eria, liberta ai Cristiani „l'l 'pS  "e 

- a     cess,o„s de„a Go.e.ta. e veüovagiie ai^esidio 

LT      "^ *^' '""'^="""' '"P'^'-i»" stibitamenlepre. 

caBir    •,'^'"'""'''' "=""' « P'"-'i ''iasimali dal celebre 

f»nifa^„ P'"'''' '" ' '"'"" *"' 'banale, u„a 
"n   nt  "V"' '^' "^"•^^^S»""^ 'i conservö per qua- 
'»1 a r •. '; P"^"'^ ^'" '^"">* di agosto nsl seüan- 

^   mo F,nalmenle oggidl, mulale le cocdizioni, cre- 
canal   '''^""""^f"" • 1« case e i magazzini allor.o al 

"0. non se ne vede piii nulla. 

'^''«-'ia''-^»:;"^^^, t"•6 '""•'"'"'•" •"""""• •-'°•• 
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[Agosto 1535.] 

L'arraata viitoriosa sciol?p, dai lidi africani,menando 
migliaja di crisliani risc^illali a libertä, e appresso ara- 
marinali i baslimenti dei neiuici. L'imperalore prese 
lerra a Trapaiii: e die'licenza ali'Orsino, parlecipe delle 
faLichee ddla glonn,di riconJurrele galee aCivilavec- 
cliia. Tornö menoraalo non solo dei tnnti die dalo ave- 
vano la vita per !a pubblica sahile, m,i con molli sol- 
dali e marinari monchi, feriLi c poveri piü di ogni ältro. 
Imperocclie. secoiido il solito.essi non toccarono guadagni 
nö di arliglierie, nö di navigli. nh di ricciiezze*'. Ebbero 
soUanto iii doiio dalle islesse mani deil'lmperalore un 
catenaccio, insiemecolchiavistelio e la sLanga dellapom 
di Tunisi, perciie 1' avessero a moslrare nella basilicn di 
san PieLro in Roma a perpetua consolazione della amma 

loro. , 
Kestarono quei rugginosi ferri per qualcbe anno nei 

porLico delta cliiesa, dappoi nella sacreslia, e fuiaUnenie 
oggidi si irovano (come io scriUore ho "vedulo e rive- 
dulo le lante volle) neir alrio esterno dell' arcbivio cano- 
nicale, e vicino alle catene del pnrto di Salalia, dclli^ 
quali altrove ho fatlo menzione. Quivi sporge dal tii»i'0 
una vecchia lapida, ehe dice cosi*^ « C:irlo V impe''^' 
lore, espugnala la cillä di Tuiiisi, mandö qaesta slan.a 

" P. A. G., Medio evo, I, 30, 341; II, 457. - Marcantonio Co- 

imna , 2i5. .    .,,p,no 
" LAPIDä neila sacrestia della basilica Valicana, atrio esiei 

dell' Arcbivio caaonicale: 
CAROLUS . V.IMPERATOR 

TÜSETO . EXPfGNATO 

VECTEM  .  Et  .  SERAH  . HASC 

BEATO . PETRO 

OB . INSICSLU . yiCTORlAJI 

TRANSMISIT. 
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e qiiesto serrarae al tempio dei beato Pietro apostolo, 
per ricordare ai posteri la segnalala vittoria. » 

Qii;)I maraviglia ehe i miniui parlicolari e i falli 
cgregideinostri marini noii suonino piü die tanlo neila 
storia, quando deilo sLesso nobilissimo condoUiero e 
prode romano, stato sempre a'fianchi di Carlo, per suo 
rispetto, si tace auclieilnome nelleiscrizioni monumen- 
iali di Roma ? 

[S aprile ^S36.] 

XII. — Mentre da an capo aU'altro d'Italia dovun- 
que passava l'augusto Carlo si facevano feste straordina- 
rieconarchi, trionfi, statue e pilture, lavorandovi tuUi 
gli artisti del teinpo buoni e caltivi, come dice il Va- 
^^••i'^ e menire si ripelevano con iüliniu esullanza dei 
Popöli le !odi sue, per ayere condollo felicemeiUe a ter- 
mine la guerra piratica; giä agii occlii dei savi per certi 
s^^gniapparivanonuove sveriture,egli scoppi irnmineiili 
tii alire guerre intestine. Iraperciocclife essendo inorlo 
"Dprovvisamente e senza prole, addi ventiqualtro d'ot- 
toljre, Francesco Sforza duca di Milano, non poteva ne 
^'/e di Francia n6 quel di Spagna lasciare il retaggio al 
"•'"ale senza discapito, ne rilenerlo per so senza bat- 
"^lia. Di faito Carlo, venuto da Napoli in Roma i! cin- 
qued'apriie,allapresenza del Ponlefice, e dei cardinali, 
^ degli arabascialori, e di tutia ia corie, in pubblico 
^O'icistoro, disfogava acerbanaenle le sue quereie contro 
'J'icesco; !'ÄmbasciaLore parigino rispondeva a Cesare: 

^ ^opo le ingiurie tra loro venivano i danni sopra noi **. 

n 
VASARI, Vitedegli artisH, ed. cit., VI, ^35. 

Uo       ^^OßZA PALLAVICO'O , Isloria del Concitio di Trento, in-fol. 
1   bUG, p. 83 . j Cesare in Concistoro feceun ragionametU" per 

''Q   h^"' ?*'"''''"""•••• P^ssö adun'agra dogUanzadel rc Frtincesco.... 
wciutwe di Fru?tcta ieise una risposta.... senza altro fruilo 
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[Maggio-dicetnbre 1536.] 

Suoiiarono   adunque   di maiaugoroso  squillo le 
irombe in Italia, campo di baltaglia a lutti i rivali.NoQ 
si parlö piü del Concilio: ed i principi noslri in poco 
lempo farono veduti luUi pieni di gelosie e di guerre. 
II Piemonte calpestalo, Genova assalila, Veoezia sospet- 
lo^a  Milano slrazialo, e gli Svizzeri da ogni pretendenle 
subülati   offrirono spellacolo da polersene rallegrare 
tuui i pirali, e Barbarossa e Solimano. Quest'ulumo 
principalmente, conoscendo 1' allrui Lrameslio opportuuo 
ai casi suoi, siimö bene di smettere la guerra ehe fa- 
ceva giä da piü anni al Soü di Persia, e di assalLare m 
vece rUalia: tanto piü ehe i pirali lo incilavano a eü- 
irare in questo campo di sicure vendelle e di maggio" 
guadagni. Si diceva anche pubblicamente allora, CIü die 
gh scriltori ei falli haono dappoi largamenteconferniato, 
essersi inleso il re Francesco coU'imperatore Solifflano, 
per mezzo dell'ambasciatore La Foresla, di metlersi in- 
sierae contro Carlo in Haha; e ehe venendo il Re coi- 
l'esercito dalla parte di terra sul Po.verrebbe Solimano 
coll'armaia dalla pane del mare sopra la Puglia". 

Lo svolgimentodi quesla semenza,come ognuQve- 
de, troppo lussureggiava per malurare a un tratlo: ma 

per r una e per V altra parte, cho di sfogare. o piü losto di scopnrc • 

la soverckia-passione.» .    :,j 
" RAYNAtDiTs, Am. EccI., <536, n. 21: - Franctscus rex •«? _ 

f<Bdere cum Solmar^o percusso, iUumproximo anno ad mpo 
num regnum invadendum pellexU. » 

SASDOV.^Lcit.,U,2l5:'. El reij de Francia de^P'^cho s^ 
ambaxadorei al Turco.... apedir a Soiyman Que einUase cond 

Emperador su armata. a 
Jovms cit., lib. XXXVI, prißc. 
BELCAIBUS cit., in-fol. Lione, 162ö, p. 686. 
MAMBRISO ROSEO cit., III, 190. 
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füibivano i ferri, si apriva la carapagna in Provenza, iu 
i'leiüonle, iü Lombardia,e intanto il re Francesco allesti- 
vasi a passare oitralpe in persona collo sforzo di Francis, 
e Soiiiiiano a spedire nello Jonio I'armata di mare per 
.'ijatarlo. Barbarossa, allatesla degli arsenali e dei navi- 
gli, dava voce di voler passare in Egitto, e di !ä pel 
mar Rosso ai mercati delle Indie conlro i Portoghesi, i 
quali avevano nella guerra precedente favorito i Persiani, 
fii ora tentavano chiudere le porte del commercio ai 
Turchi. Ma quantunque si falle voci fossero artiliclosa- 
niente divulgate, non polevano non essere sospelte alle 
persone pratiche degli affari; e il Papa aperlamenle di- 
ceva eile il turbine lurchesco sarebbe cerlamenle piom- 
l'ato in italia. Per questo spedi nunci straordinari alle 
f^orli, propose ai princtpi eque condizioni di pace o di 
^ri^gua, ed airOrsino prescrisse di lenere le forze ma- 
riUiine pronte ad ogni evento. Esso stesso per dar ca- 
lüre agii armamenti e alle difese della Maremma andd 
'" persona a rivedere le röcche, a conforlare i popoli, a 
•^ar anirao ai capilani e alle milizle. In ventisetle giorni, 
"lOTendo da Roma, visilö Nepi, Viterbo, Montefiascone, 
'^''vieto, Gradoli, Capodimonte, Acquapendeote, Tosca- 
•^^lla, Cornelo, Civitaveccliia e Gere: e lasciando io ogni 
Psrie ordini e provvisioni, pel compimento dei restauri 
^ *lelie opere nuove, si volse poi con tutio l'animo alle 
•^fira di Roma^". Nolate il tempo e tatte ie circostanze, e 

.,       PETRUS PäOLüS GUALTERIUS, Aretin. praerect. coerem. Diaria, 
" • cit., sub die quarla octobris SIDXSXVI: a lUnerarium domini 
P'5-... dis undecima septemhis mane diluculo discessit ab Urbe..., 

'*odecima Ncpete.... die deciitiaquarta ad Caprarolam.... die de- 
• anesfu Vilcrbii.... die dccimanonaad Montem Faliscum.... die t?^ 

• oprtma   Urbeveteri.... die vigesimaquinta ad  Äcquampenden- 
•••. die vigesimaseptima ad Gradulum.... die vigesimanona  in 

i^tomontis.... dia secmdaoctobrisadTuscaneilttm....die teniaaä 
GüCLI iLioni. Guerra de' Pirali. — 1. 37 



434 Llß. VI.  P.  I. — GAP. XII.     [Mag.-dlc. 153C.] 

vi sarä manifesto come non per Clemente, nh pel Bor- 
hone, nö pel sacco; ma conlro Barbarossa, e contro i 
Turchi ebbero principio le moderne fortificazioni di 
Roma, e le opere del Sangallo e del Caslriotto atloroo 
alla ciUä, alBorgo e al Yalicano. 

[29 aprile 1537.] 

Xin. — Ma perchfe sempre piü monlavano i sinistri 
presagi, e dal mare si vedevano crescere le punte della 
liina tra nubi procellose, lornava papa Paolo in Civita- 
vecchia per rivedere rarmamentodelle gal&e e della for- 
lezza, e per aggiungere nuovi slimoli a Gentil Virginio 
eci a Michelangelo ehe vi si adoperavano^'.E non andö 
molto ehe avveraronsi le sue previsioni. Solimano nel 
mese di maggio, lasciata da banda la Persia, l'Egitto e i 
Portoghesi, fece uscir dai Dardaneüi conlro l'Italia l'ar- 
mata siia di quattrocenlo vele agli ordini di Barbarossa, 
con gran convoglio di fanterie e di cavalli. 

[8Iuglio1537.] 

Costoro äaU'Epiro si appressarono alla Puglia, cer- 
cando luogo opporluno di sbarco insieme e di fermata: 
e vedata ben munila la ciltä di Brindisi, non meno ehe 
la Piazza di Otranto, giUarons; piü abbasso olto raigüa: 
e parle per sorpresa, parle per inganno di Troilo U- 
gnaltelli, ebbero dal cavalier Mercurino GatUnara li 
terra di Castro, dove subito subito principiarono a for- 
liflcarsi, non senza scorrere le provincie vicine diser- 

Cornetum.... die quarla ad Civitatemvetulim.... die sexta in C<sr- 
Veleri..,. die seplima reversus ad Urbem. » 

" BLAäiüsMARTiNELLi, De Ccesena, in Diariis, Mss. eil., s 
die vigesimanona aprilis BIOXSSVII : « Papa recessU ab Vrbe ^f 
Civilaiemveterem, ut videret Iriremes et providerel contra ptro 
marillimos. a 
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^ Uoria raccoglieva in Messina navi e salerp i Primi 
;^^ro man,      ,, ,,,,, cavalieri ^^Ä^XTat 
R m  sped.va incontanente marinari e soIdal.-Tor- 

g a i de I l?^^      ""T'''' '' ^^"^""«""'ni ••omani se- 
chir^       f ''''' '' P'"*'"° ^"•"O'-« salpö da Uivitavec 

coX; il "''' ^'^'' ^''^''^' ^^'=«"^0 i capitoli della 

«an P.eiro, san Paolo e san Giovanni: alle quali 

- Regno di Napoli. Terra d' Otraiito ° 

» g' """'^ »^<:umque reparata et muniia » 

''^^'^0 seigaZZ   r      - "^'"'^"''^^^ '^ ^ontefic, a ,ue^ sjuiere sue, bentsstmo armale. » 
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non guari dopo il Conle aggiungevala sellima ehe teneva 
<!ul cantiere ia costruzione, e chiamavala per nverenza 
delPontefice suo congiunLo vigualmenle san Paolo; di- 
stioguendosi le due omonime coll'aggiuDta del Papa o 

delConte". .   ^^     ,.     .. 
V Orsino preslamenle si congiunse in Napoli colie 

sette galere del Regno, e in Messina colIe tre di Sicilia, e 
colle ventidue del Doria, formandosi uno squadrone di 
trentolto galere: non certamente valido a disfare Tarmata 
nemica, ma sufficienle a molestarla. Con questo disegno 
dal capo Spartivonto si tirarono al Zanle, metlendosi alla 
coda   e pigliando a rovescio Parmala neraica, e scor- 
rendo per le marine dell'Epiro attesero a proibire Jl 
passaggio dei convogli, delle viUuaglie,delle muniziom 
e della gente nuova, con tanto successo e si grantle 
ardimenlo ehe i Turchi alla spicciolata ebbero a reslare 
quasi seoipre conquisi. Alla loro virlü, e piü presto ehe 
non si sarebbe potulo sperare, dobbiamo noi, come 
espressamente i conlemporanei giudicarono, aitnbuire 
la cacciata dei Turchi dalla Puglia, Passeremei delle ffli; 
nute avvisaglie, per venire  drittamente ai dae faU' 
piü imporlanti della crociera. 

[*3 luglio ^537-] 

XIV. - Stando i nostri alla guardia nelle rivierß 
dell'Albania tra la RillaelaParga, addi Iredici di lugl'O. 
scoprirono da langi molti navigli di quella specie ehe 
Levanlini chiamano schirazzi (bastimenti da carico ü^ 
gran corpo, alberi a pioppo,e vele quadre), i quali, com 
poi si Seppe, venivano da Alessandria maodaii ^a'/^'J, 
döo con munizioni ed attrezzi militari per l'esercilo ^^ 
Pugüa. I marinari degli schirazzi scoprirono altresl 

" DoctiMEST!, invenlari e teslimoniaoze seguenti alle P^' 

note della parte seconda. 
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noslre galererma non pensando mai ehe poiessero i Cri- 
sliam in arme per queigiorni navigare fanto lontanodai 
porti loro, e cosi da presso ai rivaggi altrui; anzi per 
mo le apparenze persuasi ehe le galere nostre fossero 
Darbaresche. proseguirono sbadali la loro navigazione 
per gmarsi poscia dal eapo Bianco di Corfü al capo 
d Otranto in Halia. Venuti da presso, scoprirono l'er- 
rore   ma non furono piü in tempo a ripararlo: teota- 
rono la fuga, si coprirono di cotone; tuito inutile Da 
ogni parte eircondati e investiti si arresero, seoza ehe 
öe tuggisse pur uno. I Turchi messi al remo, !e muni- 
Z'om ripanite, cd i quaUordici navigli con un po'di 
pagfia^^e di stipa solto coverta bruciati in mezzo al 

[^8 luglto 1537.] 

Dopo cinque giorni, facendosi diligenlemente alla 
^«nia la scoperta sul Iramonto e sulla levata del süle 
«ßoero on aliro incontro di sommo rilJevo per le con- 
<?guenze. Tanto nelle fazioni di guerra giova la vigi- 

J^'za! Alla prima maltina del diciolto di luglio furono 
'"la vista nel canate di Corfu due galere ed una galeolta 

mia"J''^T *"•'•' ^^'' " ^•/•"^'ff"»^'-« ««"f?«. 9W» a Turcis schi- 

'^mata prcBda, mvigia incensa. » 

<^he ä. f,-'"""^° ^"^^^ *>''•• ^92: « fi Doria inconlrö molti schirazsi 
fc aZ     Tr^'''' «li'arm«;« di SoUmano.... Quesli pensavano ehe 

9  ere del Djria fossero di Barbarossa.... presi tutti, messi al re- 
• "J preda sulVarmata, bruciati i vascelli. > 

Cttrirni^^-^^°' ^'^'^ '^'-"'^ 0°'"'« *' incontrd in quaUordici schirazsi 
ai, dx mmizioni e d' armi al soccorso delf armata lurchesca 

ciatiZ "'"^^"«'•''. Presero le rohe piü preliose, tutti i vascelU abbrü- 

a Corf^'''"'''''' ^'""*' ^'""P'^^w "it., 70: « Andrea Doria... presse 
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di nemicj, e si ordinö incoolanenle la caccia. Coloro, 
vcilendosi inseguili da forze raaggiori, presero a fug- 
gire, inveslirono in lerra, abbandonarono i legoi, e si 
imbrancarono verso i raonli dei Cimmeriotli, gente cruda 
e besliale, dai quali furoiio fatti a pezzi senza pielä, ec- 
cello alquanli raaggiorenli, cui salvarono la vila piii lo- 
slo per ingordigia di grosso riscatlo, ehe per allri rispelti. 
Tra i vivi ricorderö un dragoraanno larco, chiainato 
Jonus-Bey, o, coraedice il De Hammer, Junis-beg, uomo 
nolissimo nella sloria ollomaoa di quesU tempi, favorilo 
deU'Imperalore, e da lui raandalo a Girolamo Pesaro, 
generale dei Veneziani in Corfü, per richiamarsi di ccrte 
baruffe occorse poc" anzi ira atcune galerc delie due parli, 
a cagione di saluU. Or costui col capo pieno di Veneziani, 
di risenlimenti e di laderugli, cadulo nelle mani dei Cim- 
merioUi, e lulto spavento, non capi mai ehe allri, sc non 
i Veneziani raedesimi, gli avessero falto il brutto tiro 
di dargli la caccia. e di geltarlo in quelle slrette; perch* 
quanlo al Doria ed all'Orsioo non pensava nfe meno cUt 
avessero potulo lanto presto, e in cosl piccol numero. 
comparirc per quelle marioe. Perö scrisse lellere furios»; 
a Solimano: e incaponilo come era in queslo ehe la Rt:* 
pubbliea abu&assc perlidamcntc dclla pace perabbassare 
la casa OttomaDa, ora solto preleslo di saluü dinegaii. 
ora di baottiere nooconosciute, ora didragomaoni pre^i 
a sospelto, aggiunse nelle medesiine letlere orribili cos« 
contro di loro; c COD questo si fece sirada a cbiedergü 
il riscatto". 

•• SMBLLICI CojtrmciT., in-töl.   Buile«,  4560, lib. XXl, 
vol. III. p. 468. 

JoTic* cit., 331. 
MiMtRiüo RoiBO dl., III, in. 
k\Dm%.xt ÜArmociTiCS . Hitt. Vm. 
PiBT«oGinTiiii»;»i. Sloria Vmtiima. 
DB HuaKft. Sloria cIt., IX, HS: • Jwmt-itS- • 
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Tamo basW per liberare la Puglia. Solimano «iä 
•oquieto. neü'udire sul faUo le querele dcirambascia- 
lore, 51 accese di grande ira: e, subillalo da Barba- 
rossa, dl presehle giurü precipHosamente di noo volere 
pmaitendere a oiuna impresa, se prima „on si fosse 
vendicaio dei Venezianr. Dichiar6 guerra alla repub- 
wica. slabill dl andare in persoaa all'assedio di Corfü 
e Uniosto richiamö le genti e i'armaia da Castro. Eccd 
Jlunque per la prontezza e valore di quelle poche galfee 
i«>eraia un'altra volla riialia dai Turchi; ed ecco a m- 
Mro vaoiaggio di prospelto l'alleanza dei Veneziaui. 

.& luglio 1537.] 

XV._iQ un momcnto per tulto rAdrialico corse 
"ramore degli apprestamenti ordinati alla Vallona per 
siZ " ^ ^'' ^"" P<>s8edimenti della repubblica 

MOTi 1 isiesso Solimano in persona a sollccitare e a 
gere  i srmatnenlo; e lä raccoglJeodo gli avacii 

«' e rorze materiali e personali ehe aTevano campeg- 
Wo oella Puglia. Perö levali a maggiori speraoze, e 
^ ormai di avere in ajüto conlro i Turchi la numc- 
^ e bellissrma armata di Venezia (indno allora teou- 
j    "^"'"'''^•*^'^"^'"""3osi piü ehe mat diligciiiemenle 
««ri a sol&ire di giorno e di nolle quei mari, pigliando 

^M da ogni parie, specialmente dagli Albanesi. Tanio 
-J«"io   ehe erano lestö yeoute di rinforzo le qualiro 
•«re dl Halia coodoue da Lione Slrozzi, colle quali 
^J^ala noslra saliva al numero di quarantadue galere 

Wüte da gerne numerosa. prode. espcru e capace 
urc buoni effeiii, massime p«r lo sbandamenlo dei 

Ute t* ^* '"**' ^ quallrogiorni, parlameolandocon una 
^ le»anlina, seppero di cerle galce nemiche. capiia- 
fti ^A^^^^^' "'""° ''' °*°'^ auioriiä tra gli OUoma- 

' o« doTevano passare pel caoalc di Corfu conduceudo 
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i migliori uomini di cavalleria della guardia imperialc, 
cliiamali di gran frella alla Valloria allorno alla personj 
di Solimaiio, con ordine di lasciare. ad allri la cura dei 
cavalli, perche a mano agiülameole gli conducesseroper 
la via dl lerra. 

Laoiide i noslri di nolle e celatamente andarono a 
mellersi SQI passo agü agguali presso le Mertiere, ehe 
soiio quatlro isolelle, cliiamate dagli aiilichi Ericusa, 
Elafasa. Marale e Mallace; dove spartilamenle e con 
buone guardie aspetlando, scoprirono di fatto ta sera 
del venlidue le dodici galere, ehe facevano la strada pre- 
della. Levaronsi per iiiconlrarle, e duranle la nolte es- 
sendo giä plenilunio e chiarlssima luce, non dubiU- 
rono punto di investirie e di combaUerle. I Turchi, 
quantuiique  meno appareccliiati, valorosi tullavia e 
dilicali sul punto d'oiiore, vennero subito ai ferri, e 
non israentirono la ripulazione del corpo, sosleneml" 
Y arrembaggio a corpo a corpo con tanta coslanza <^' 
dopo Ire ore, non oslante 11 gran numero dei morii «^ 
dei ferili, il combauimenlo durava comc era cominciato 
Quando poscia la cieca miscliia, coininclatasi nelia nollf- 
comparve meglio a grado a grado rischiarala dal s^^ 
nascente, aiiora i noslri cupilani conobbero U gran n- 
schio, nel quäle si trovavano per le avarie dei kf^ 
propri, e per la grandc rovina della genle; non vedeo 
dosi allro nelle corsie e sui caslelli ehe corpi mort' 
mulilali e feriti; e le acque del marc inlorno pieue «1 
rotlami e di eadaveri, torbide e liole di sangue. 

[ti luglio 1537.] 

Ripetulo r assaUo generalc con maggior vigore e g 
gliardissinio slancio. senza poler rimeUere pur ano Q« 
legdi nemici: tenendusi fermi al postoquei Turchi, c 
pel valore e pel numero non lasciavaoo far progresso 
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Dessuno, ma trucidavan sulle rembale, sulla palraella, 
al pife dell'aibero, o ricacciavano indietro raai concio 
chiunque si presenlava : iife anclie piii polendosi maneg- 
ßiare rarliglieria di prua, per essere i legni di ainici 
e nemici tuUi confusi gli uni sugli allri, e i Turchi in 
mezio prolungati a contrabbordo: in somraa ridollosi il 
corabatlimerilo all'uccellare di arcbibuso o di spunlonc 
per abballere o infilzare dovunque si vedesse la minima 
parlicella di un corpo fuordei pavesi, fosse di lurco o di 
crisiiano; (ioalmente si parve il vantaggio di chi studia 
nei libri, ancbe intorno alle cose di miüzia e di marina : 
il vaniaggio di chi sull* eserapio degli anlichi nori la- 
scia di tenere da ogni parte del suo baslimetilo, anche 
3 tergo e sui fiaocbi, macchloe e slrumenli di olTcsa c 
«üfesa. Le galöe nostre, secondo gli inventari ulTiciali, 
porüvano cannoni alle bände: due pezzi da dodici sui 
"änclii; e sirailmeole quaitro smerigli alla mezzania, ciö 
«^ra allri quattro pezzi da sei lalerali *'. AI modo istesso 
'« galfee di Malta, come dice espressamcnte il Bosio, 
solevano portarc un mezzo cannooe dall' una e dal- 
' altra parte della mezzania sui posliccio; pezzi ac- 
^oci sulla conveniente piattaforma al di sopra dci 
tonchi". 1 quali mezzi e quarti cannoni e smerigli fa- 
cilmente si polevano mettere in balteria, o ritirare nella 
s'i^a, secondo le occorrenze del navigare e del com- 
wiiere, per mezzo dello afTusto a scalone, ehe per sua 
«oodatura faceva piano iDcUaato, aitissimo a rimaneg- 

" DocüKBSTi, imvmlarl e autoritä eil. a p. 368, e 370: • fnvm- 
J^io dellt galere di Sastro Signore, ttc. fatto in Roma addi 8C apri- 
w*Ml. _ ArligUtria..,. dw quartf eamnoniper U bände.... quaitro 
*^nf,U per le bände. . 

" Bo»io cit.. III, 171, D: € /i mettocannone ehe legalere detta 
«•HriiMH togiümo portare daW una e daW aUra baada a  mnsania . 
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giarc ilpezzo.come altrove si h detto". Lepalleiaterali, 
dcvo ora io dire, provaronsi di buoa peso la matiiiu 
del veolilrö per decidere ta sorle dell" oslinato com- 
baltiiueDto: cd il fuoco dei Romani e dci Maltesi fece 
traboccare a favor dei Cristiani la bilancia. Come si 
comiociö dai lianclii a giuocar coi llri dl llcco, taniosio 
parve ai Turchi disperala ia diresa. Aozi ptü, veduia 
una delle loro galere per quei colpi sfondata e sooi- 
mersa, luUi abbiosciarono. Posero giü le baodiere, 
giliarono at marc le scimilarre. ehe avcvano bellissiioe 
dt acciajo damaschioo; e salulando iaermi coUa maiio 
alla bocca, alla fronlc ed al petto, conrorme l'uso ita- 
ziooale, si arresero. Uodici galäe guadagnale, uoa som- 
mersa, dueinila cioqueceoto morti, ottoceoio prigio- 
uieri, scssanU canooDi. Yitloria pagaia a caro prezzo. 
restaudovi i vincitori presso ehe disarmati per la mol- 
titudioe dei morti e dei feriU^ messi iosieme .tufioo a 
mille cioquecenio persone. 

Quei ehe considerano la ragiooe dei falti possono 
per moUi esempi iiitendere, quanio taivolla ID mare, l"-^ 
del Qumero dei navigli, valga la bravura e il DUFDLTO 
dei combattenii **: ctiö certamenle nel caso presenio 
dodici legui Turono a uo pelo per vlnceroe quaraoladue. 
Auzi comuaemeole sl disse ehe le eose sarebbero audatt! 
a rovescio per noi se oell' azzufTameolo di quella DOiit^ 
fossero sopraggiunti so! quattro o cinque legoi in ajul<> 
dci ncmicl, c se i noslri non avessero polulo giuocare 
a tenipo coi pezzi di traverso *'. 

•• P. A. G., ir«dfa> ivo, I. S03; n, t30; • qai ipprew) P>^ 
voltt, com« air iDdkc, foc« Scatom«. — (U KakNM dtUa pMe i 
n pritbo Upo det moderno alTuito UoncricET.} 

** P. A.Q, MHIK> ivo. II. <6. 
*• Joror« dl., 331. —C*prKLLon dt., 76. — Steomo dL, l» 

Anoxra DomA, Comftmdio cit., 7): c Anirta Owü *a *•* 
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XVI. — Lo stesso giorno dopo it mezzodi l'armata 
volse le prore inverso il Pacso, ed ivi soslenne quarilo 
portjva una prima cura ai ferili, un po'di raltoppa- 
inemo ai navigli e alle manovre, e la riparlizione dclla 
prcda ineno danneggiata in parli proporzionali a ciascuna 
squadra. Toccö ali'Orsino la migliore dello gal^e, con 
lulle le arliglierie, e grossa mano di prigiotiieri per re- 
migarla". Poscia sapendo ehe Barbarossa veniva a cercar 
'endetia, fccero vela a ponente verso Messina. II principe 
t^ofia, il conle dell'ÄnguilJara, il priore Strozzi, e gii 
>'tn capitani incontrarono ricevimento Irionfale, e fesle 
^^lenni nella cittä; e noQ rifinivano le lodi dei Siciliani 
per gii oitimi cffeui cavali dalla gloriosa campagna con 
'ote Linlo limitate coniro nemici cosi possenii. Vedete 
P^*il«za, fede, valore e successi, quando il d^mono 
*^'l* gelosia di slato non irova appicco ira i collegalif 

iSetlembre 4537.] 

Perö a Soliinano da ogni parle giungevano sinistre 
^oi^elle: abbandonata la I'uglia, disfatto Tesercilo, perduli 
E'i idiirazzi, le gal6e, la geoie, gii ambascialori; e ciö per 

^^ • Ttiraferma alt inamlro delf iwta del Paxio et lupetiatote 
-M^t-^ "^PO' e«*ido la IUM in <iuimtadecima, cA« rendna li n«/te 
*^J*»'»a, I0 moetli I» dodkigalert.... combattvfe dalU due ore äi 
**2^ a fNÜ d- una di job; et al flne $upfrale rettarxnvtprrte.... 
Z^V*^ * h>«H (y»t<m fenti tSOO, § di Chri$tia»i trecerUo morli, 
***^*mtentof9nti.M 

Dl HAIIIIK dt., X, 47(. *74, SW: « CommOmU ddle do~ 
•^ »afcr« ^ft ofcfc., majä dj GaU^. • 

Jones eil,, J34: € AbductttatitiuothottitimtrirenUbiu eapti- 

Bo«io ca , r.%, K. - tlprimeift Darin, hamtäopartito il bot- 
-w anie t^kre del Papa « delia BtUgitm, mmamdöal Paciü. . 
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opeiasollaoto di unaquarantinadi haslimenti.Lostlegno 
suo cercava vendette: e sospellando ehe non avrebbe 
sorlilo lanti successi l'armata nosira in quella cam- 
pagiia senza secrela intelligeoza coi Veiieiiani, giltavasi 
perdulamente ai danni della Repubblica. facendone as- 
salire per lerra c per mare tulli i conliiii, raassime i 
possedimcnli della Dalmazia e Uella Grecia; ed egli m 
persona col maggior nervo dei suoi raetteasi all' aitacco 
di Corfü. Ma in quesle imprese sparp.iglule, non alirs 
gU successe se non desolare le campagne, brnciare le 
\iile, e ridurre in schiavilü alquanle migliaja di cv 
diui; avendo le forlezze, e prima di ogui altra la pi' 
di Corfü, fallo buoiia prova contro gli assalimenli SUüI 

In D.ilniazia Cainillo Orsiiii e il conle Giulio da Monie- 
vecchio colle liorite legioni della Marca e di Roma oon 
solo difesero le piazze forli, raa lolsero ai Turciii il*- 
versi caslelli; tra i quali Ostrovizza,imporlamissimap<r 
la posizione Ira Zara e Trau". 

In sorama cadulo d'aoimo per lanle perdile, n*^^' 
compensalo dagli nicendt, e poslo anche in pericolo de:'** 
viia per una congiura di üimmcrioUi, ehe avevano n 
solülo di sbniiiarlo nel suo slesso padiglioiie; vede"^^ 
di piü avvicinarsi l'avversa slaglone, e temendo m**''"' 
stie dairarmnla vcneziana e dalla nosira se piii lardai*^ 
la riliraia, si levö Solimano a mezzo setlembre djll'as«' 
dio di Üorlü, ed a Coslaiiliuopoli si riduise, non sfU^J 

•• Jovir« eil., 3W, X: • Comsrriptit Anconce cohortibiu et -t 
porlmno lormentorum imttrumento , aV(m iUn coPinnftilM, Po^'i^ 
iititrahttr odjuvit Croticcium m Dalmalia,.,. Lucas ^wt»«^"* 
pomUficiis pracrat ausiUa^.. Mtuo CamiUo Unmo, OtUüv*'^ 
CTf^ignanint  • 

UAyiiiüoBotlocil..)!!, 494: • I VenezUmi mamiafmo * 
presidioÖi ZJ/O Ca—iÜo Onini col ronU Giulio äi MomUf^''*^ 
c*e/.noroMO ti pra^de aräi/t dei TurcHi.... CawÜQ «wW «• 
grtm viforc $ prue OiJrotwiM, iHOgo fortt dei Tunki. • 
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pnin vergogna per lanti disegni tornatigli vani nel primo 
coiiiincLire. All' iiiconlro le premiire di papa l'aolo sor- 
lirono felici efTetli a vantaggio dell'Ualia e della crislia- 
Qiiä in {anli modi afflitta. Egii stesso, die intendevane 
l'iinporUnza, e pigliava anirao dülla cacciala di Soli- 
raano a sperare cose maggiori, spgnavane il ricordo in 
uoa medagha simbolica rappresenlarite il Delfino vinci- 
lore del Coccodrillo "*. Basla accennarla, perch6 cinscuno 
M inienda il concetlo, senza spendervi altre parole, non 
T' si irovaudo cosa ehe tocchi direltameote aU'arinala 
navale. 

[Oltobre <B37.] 

XVII. — Buon per noi ehe la rillrata di Solimano 
WTenissc in teinpo» e secondo il bisogno; perclife a un 
P^nlo. qiiando colui se oe andava da uua parle a Coslan- 
""opoh, sloccavano dall'allra InUalia piü nuraerose le 
geuii de! re Francesco: die quando si fussero iaconlrali 
•üuente, certameDle avrebbero ridollo a mal parlito piU 
' popoli ehe rioiperalore. Nondimeiio peggiorl guerre 
*i ripigliavano ai nostri danni in Pieioorile e in Lom« 
pfdia: il marchese de! Vaslo cozzava eol signorc delle 
öamitrcs, quesli cadeva di male in peggio, il Re spe- 
*'*'g'iil litiljo con raolto ritiforzo,poi prosenUvasi e^so 
7*^*0 iü pt'rsona sul campo. Ha veneudo seaipre meno. 
^'oriuna di Franeia, e vedutosi il Re agii eslremi.non 
"lubiiö di mandare a Coslanlinopoli il srgnore di Rincon 
^" dieci galere provenzali per ricliiamare in Ilalia So- 
•'OUno e Barbarossa ad ajuiarlo. 

btamo l'armala erisliaiia ia Uessina, riTattasi delle 
**»rie e riforaiia di gente, e cresciula culle galere di 

^^    Paiiifpu» Bo!(A55r, SumiMmala Rom. Pont., io-fol. Dgnr. 
^••t *W9,I, I», tarlt, 11.35: 

PiiL» . TKKTICS . PonT . HAI. 
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Spagna, e coii iiiolle navi. Qno al nuinero di cenlo legni, 
salpava. e rimelleasi nelle acque dello Jonio a teoerne 
lonlano i Earbareschi, ed a pizzicare la coda degli Oilo- 
raani nclla rilirata. Durante quesla ullima parie della 
campagna non occorse fatto di rilievo. Barbarossa fug- 
giva di lungo, e i noslri appresso senza poiergli allro 
dare se non fretla maggiore, nfe logliergli die pochi 
bastimenti da carico da lui licenziati per Darberia; fa- 
cendovi perö molti prigionieri, de' quali la squadra ro- 
mana ebbe la parle ehe le veniva"'. 

Finaimcnle il Doria, avendo sapulo del passaggio 
ehe far doveva ilsignor di-Rincon.nuovo ambascialore 
di Francia (per la morie del La Foresta avvenuta alU 
Vallona nel mese di luglio), virö di bordo, volendo an- 
dare ad inconlrarlo sull'allura di capo Passero; e per 
matico disagio, menarlo a riposo nel caslelto di Matia- 
gritone in Messina. Ma in quesla caccia nfe Romani nfe 
Mallesi ii seguirono, avendo gli uni e gli allri espres>o 
comandjincnto di non mescolarsi nellc contese private 
dei principi crisliani» soUo qualunque colore. Per c\^ 
lo Strozzi fece vela verso Malta, e 1' Orsino verso Civi- 
lavecchia, ambedue risoluU di svernare. E il principß 
Doria dopo alquanti giorni, avendo inutilraenle cercaio 
pei mari l'ambascialore di Francia, segui l'esempio 
allrui, volgendosi al riposo di Genova, corae disse qu' 
in Civitavecchia in casa dell' Orsino, cui volle personal- 
menle riverire e ringratiare ". 

I grandiosi falli del Irenlaselle da una parte, ^• 
dali'altra le mene dei turchi e dei pirali, !e minacw 
coutro l'Ilalia. 1'invasiooe della Fuglia, la guerra ai 

" Bosio fit, 17ä, B: • Doria prete una germa di Twchi» fr«w* 
immero öi tchiavi.... de" quali partecipö ta p^raioiw. • 

" PETurs PACLUä GrALTERiLS. AreUous praefect. CareiB- '» 
Diiiriis cit., sub die Sä septembrls 4K37. 
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Veneziaoi, l'assedio di Corfö, e lulti i patimenti del cri- 
siianesimo", aprirono a papa Paolo la strada per con- 
durre a lermine la lanto sospirala alleanza dei principi 
cnsliani contro il neinico coraunc, secorido 1'esempio 
dei lempi anteriori, ed a modeüo dei seguenti. La trat- 
lazione piü larga della lega conclasa nel ircnloUo tra 
laolo III, Carlo V e i Veneziani; e gli infelici successi 
Don meno importanli ehe neglelli della medcsima, mi 
wsinngono (insieme col Tipografo) a dividerc in due 
Parti li libro seslo. Grandi cose abbiamo veduto nella 
prima parte, e maggiorl ne vedremo nella seconda. Ma 
tnsto paragone ira i fatli precedcnli di fede manifesla, 
«1 1 successivi dl coperla gelosia; come meglio ehe al- 
'f^Tc apparirä qui nel volume secondo. 

" JoissEs CmsPüS, ^gBer maris diix, Ad Chriitianos Princi- 

h-fcr»       ^"'- ^'"'^- ''^^'"'"- ap. CLAüSB«• dfl reb. Türe. 
• Basilea. 4556. p. 590, 891: . Exiimulat hfiniius «umma 

"*• oiIT""'"" '^''^''•"^"'"  'ompedibui ferreii  cathenisque vincm 
A&twtoTio Tyramno dwUtime ac dolenUuim «rar. i 

FISE DEL VOLUME PRIMO. 
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delle piü belle giornate (agosto 1548). 
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PARTE «RCOflES«. 

DAL 37 AL 43. 

[5 novembre <537.] 

I. —Solenne aileanza dei prinoipi crisliani, diigento 
"3Tigii di Ijnea, ciocjuanla niila fanli, quallromila ca 
^3lli, (toerra in ogni parle di Oriente, assedl eii espu 
?"5zionj dl forlezze, scontri sul rnare con lutta Tassein- 
JH^is turchesca e piralica, in somina per le mani mi 

••«« la maieria. ma non l'auiorila del coriie Gentile, 
P^Jjlagoiiisla dei libro seslo: anzi per la slessa ragione 
^'larmamento slraordiriario essotirasi indielro,ecede 
J^PeUosamenle la maiio ed il passo ad un digniiario ec- 

^•^^'asiico,chiamalo dal Ponieüce al primo poslo d'onore 
^^^ autorilä col lilolo di Legalo apostoiico suirarmala 
^3'e'. Vediarao or dunque discendere il Conle aIJa 
^nda linea, e appresso lo vedremo risalire alla pri- 
'; e poi rilirarsi e ritornare, non  iasciando  mai 
•• allri dieci anßi, cioö inflno all' eslremo giorno della 

tfcj    '**»»ALDrfl. Ann. eccl.. ^537. D. 81: . Medio teplembri pon- 

'Wi-ei^"^''**"''^ *"^'^"' '*^"* *^"'" ^**"'* *' ^enetis contra 
-•• ^ö repretio, CfmciUum quanlocyua celebrare. » 

*** Uaa!^' ^'' ^*^ ^^' * *^''*''• '^' '"'•'"'' Vedi I- lüdice alla 
•'^^to. ^ Qui jopra, nel vol. primo, p. 38. 

r 
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siia vila, di raostrarsi principal coniloUiero alla nosira 
marina. Perö seaza rqmpere il filo. periso di cmliniiare 
la scconüa pirte del seslo libro sollo gli slessi auspicl 
dello spIen>lido suo noine, perchö egli solo tra noi per 
dieci anni resla fermo, quando gli allri veiigono e vaimo. 

Nel fervore  delle praliche, Irallaiidosi la lega, e 
dovendosi raettere in sesto dalla piirie di Roma il prinio 
fondaiuento alla fuliira squadra marilliuia del Legalo 
inlino a irenlasei galere, i Ministri camerali delibera- 
rono riprenderc dallOrsino le Ire della condotla: e Iro- 
vandosi egii in Civilaveccliia, raandarorigli colä il vc- 
scovo  di Pavia con  un breveUo  papale  det lenore 
seguente': < AI dilello figliuolo, nobil uorao Genlil Vir- 
ginio Orsini coiile dell'Aiiguillara.-Figüo dilelto, sa- 
lule ed aposlolica benedizione. —Mandiamo coslä in Ci- 
vilavecclna il venerabile fratello Giovanni de^ Rossi. 
vescovo di Pavia, per rivedere e riconoscere raranii- 
nislrazione delle nosire galere. Ed esso da parte nostra 
li avrä allresi a dire cerle cose. Perö lu preslerai pieaa 
crederiza alte parole di lui, come presleresti a Noi me- 
desimo. —Dato a Roma, presso san Pielro, addi cinque 
noveinbre 1537, del nostro ponlificalo anno quarto.— 
Fabio Vigile. » 

Parrebbemi villania entrare in camera dove parlano 
da solo a solo il Vescovo e il Conle, coll'inlenzlone di 
riferire allrui i loro discorsi. Deleslo 1' origliare di cer- 

• PirLüs Pp. in, DiJecto fl'io notiH viro G. rtrginio Ürtino, 
comiti AnguiUarim. — Dali'Archivio dei Sotaj camerali, come atl« 
noia quarto. proiocollo di B. B-rUio. eh. 38t vers.: -_ Di(*« 
flU etc.... miimia isthuc venerabil''m fratrem /Mnnflm fpum Pa- 
fim., catua reoidendt et rerognotcendi compula galea'um notfa- 
ruin. 7H1 eliim tiW nnnnulU msiro nomme referet. Quare ejut 
relatit. nom tecui ac Sobit HabelAt /Wem. Dulutn Roma apud t. Pt- 
trum, du qixinto iwwmferti uDxxxrii, pont. nri. an. quaito — f<** 
hiut Vtgil. a 
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|iu a! hucolino, niollo piü sollo le speniose apparenze 
n'ihicre servigi. Ma se ad aicuno verrä vagliezza di 

kpeiü i intlati dei due personaggi,secondo il brevetlo, 
>P<'Hi die quei signori escano in pubblico, e vadaiio al 

|olajn, e alli»ra con tuUa dicevolezza saprä clie il Conte 
H buon aridamento della lega, e per la maggior quiete 

Pei coiiiraenli, riconoscc la convenienza di meliere il 
l^etralo suH'armata: quindi lascia (per poi riprenderlo 

suo leinpo) il liiolo di capilan generale e di commis- 
[ario in Civilavecchia, sciive l'inverilario e la pcrizia 

eile Ire gal^e papali, le consegna ad un allro capilario, 
se iie resta colle quallro galt^e sue proprie, come ven- 

iriero capitano assoldalo nella arraata papale solto gli 
Nmi e lo siendardo del Legato per la prossima spedi- 
|ione generale conlro il Turco ^ 

[*i novembre iSH.] 

H. —Ecco il tenore deirisirumento*: • Giorno di 
^inenica, undici di novembre 1537. — Civilavecchia, 

[e! patazzo cameraie. — Perchfe il reverendissimo iD 
^f'sio padre e signore Giovanni de Rossi, vescovo di 
P^'a, presidenle e chierico della Camera aposlolica, e 
[Oiümissarlo deiegato da aostro Signore nella terra di 

' t'Atcaivio priocfpesco deRli Orsini, aperto per la sommi 
"i^sja dell'eccelleotissimo don Filippo alle mie ricürche, furse 
'P'esso darä maggior chiarezia ai faltl del coote Gentile, quando 

'o faiti g]j indiri e gli inveotari, receBtemente ordiaati dalla 
•^^a del possessore. 

ßosto. e gli altri appresso alla oota 8. 
AacBivio dei Notaj e caacellieri dl Camera a Uontecitorto 

"^1. Votum« spgnalo, Contracl. ih anno 4531 ad 1539. Not. 
'*. eh. 377: • Di« äomini.a undecima noMmbris MDXxxrir, 

^^^tHta in pjj^tto Camera etc. — Remut in ChrUto pater et 
•*"•« Joaan« de Rubcit epus Papien. Camera ayUca prcBtidens et 
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Civitavecchia; ed insieme con lui il reverendo don Guido 
Pacelü comraissario della Camera predcua, ed Alessan-. 
dro Benci compatisU, intendoiio rillrare dall'illustris- 
simo ed eccellenlissirao signore Genlil Virginio ürsini, 
conle dell'Anguillara, le Ire galöe di noslro Signore, con 
tulU i loro armamenli e corredi ed altre cose apparte- 
nenli alle medesime, e appresso inlendono consegtiare le 
istesse Ire galere al nobile signore Giacopo Ermolai, ca- 
meriere secrelo di siia Santilä, elelto capitano delle 
detle galere, secondo ehe la Santitä sua verbalraenle ha 
espresso al predetto reverendissimo Signore vescovo e 
cbierico; il quale similmenie Im ricevulo la islessa com- 
missione verhale dal reverendissimo signor vescovo ri- 
minese, Tesoriere generale di noslro Signore e della Ca- 
mera aposlolica, e nondimeno essi non vogliono accet- 
tare la consegna delle predelle Ire galere senza il lodo 
di aicuni perili e pralici marinari, e senza la visita del 
predetto signor Ermolai con altri due marinari di sua 
fldacia e da Uii nominal!, i quali conoordemenle alte- 
stino ehe le delle galere sono alte a navigare e pronte 
a qualsivoglta combattimeDlo mariuimo, DOD avendo i 

htla dtMtinatut, rev. d. Guido Parellat commtssarius et Alexander 
Bencius compulista dicUE Camera, qui ex eo quod intendunt tres 
triremes SSmi D. iV Papa cum ruij armammia, furnimenlis, et 
rebus eis neceuariis litii ipjii ab üimo et exmo d. Gentiia Virginia 
Ürtino, comite Angtutlaria contignandas. poMtquam sibi contignalis 
fiterint, nobiU dno Jaeobo Hermolao SoMtitatit tuce cameraiio se- 
creto. et dictarum triremium capitaneo aturto comignare, prout 
Saaclitai tua verbo lenus dicto rmo dno epo et clerica, u( ibidem 
auerlum fuil, commitit; et limiLUr remus d. epus Ariminen. Sjnc- 
lilatit 3U(B et Camera apiica generaUt thetaurariut vmilem com- 
nutsUmem nfct dnftt verbo: tarnen «atdem triremet recipere nee ac- 
ctptare intmdtmt niii prius per ali'juot peritos txpertoi nauias, et 
per dictum d. Jicobumcumalüa duobut nautts ab eo nominnndis, ii 
navigabiki tt parata ad exercitium maritimum fuerint, dictum et 
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fetü Vescovo, Commissario, e Compiilisla niuna 
Pnenza di queste cose; per ciö tecaro cliisinare alla 

pivscriza il signor Paolo Giusliiiiarii di Venezia, 
hiniii üü Wilano padrone deMa galiia sant'Agostino e 
';eUo Camilli comito della galea medesima, i quali 

f'"/i agii slessi ^jgnori Vescovo, Commissario eCom- 
f">ta alTermarono aver visitato le slesse galere di 
- Sanliiä,ora ormeggiale nel porlo di Civitavecchia, 
piamaia, l'una san Pieiro, ralira san Paolo, e la 
[" san Giovanni, ed essere veramenle aito alla na- 
Mzione e pronte al combaltimento. secondo l'uso di 
[ire. poslo ehe siano fornite di ciurma e di panalica: 

si dissero doversi le slesse galere tenere e giudicare, 
"iC essi lengono e giudicano. 

Qaesii Aui furono coinplU in Civilavecchia nel 
az2o camerale, giorno ed anno come sopra. » 

[it novembre <537.] 

* L'altro dl spguenle venne il predelto signor Cia- 
JE"' Ermolai, e disse ed alTermd di avere giä da qiial- 

giorni veduto beiie ed accuralamenie le Ire ga- 

^"lum fuerit, cum in timiUbus experientiam nli^uam non ha. 
'• " propterea coram ipss vocare fererunt dnum Paulum Ja. 

*•"« venetum, Joannen de Milino palronum gaiem  sanrli 
HiNi   el Georgelum   Cammitlum  comilum dicla goUrce  rjvi 
•» roram eisdem rmo d. tpo. ac dms rommii. ei compuliiUi af- 
nwi d.c/o* irts galgrat Smciilal^s tum nunc in poriu CiAla- 

r^*«'i(fflr#j, nuncupalas unam S. Petrcaliam S. Paulo, reit- 

w ti'''*""'' '''^'"' '"^'?"« •" rei Kentiie navigab-ks aplas^ue 
«Wfld tellumetutum mariiUmun.dummodo earumciunnis 
''oi necetsanh fumiantur. elc. et pro laltbus teneri el adjti. 

P^*eproui ipsi tenent etjudicanl. Super quibui etc. 
• Acta fuermt htsc. CmlxietuliE inpaUuio Camera eic   du 

' «( tupra. ' 

• S(Kc«iiM Dwo dU, prced. d. Jicobut Hermolaus dicdt el 
"^1 tret galiras in proeimertu designalat cum  armamenlis 
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lere dcsignate negli atti presenti, e di aver visitaio 
tuili gli annameiili, corredi ed allre cosc atlenenli alle 
dellc galere, sempre acconipsgiialo da due inannan 
pratici e speriiueiilali, fedfli ed araici suoi, per nome 
Bartolommeo di Gallipoli padrone della capilana di no- 
stro Signore, e Domenico da Genova padrone della ga- 
iL'-a san Paolo, ambedue r.Uiamali dal liiedesimo signor 
GiJicopo e insiemo con lui revisori e giudici; ed ora 
afTorma di aver riconosciulo e giudicato le delte tre 
gi.lere per buone, alle a n;ivigare, pronle a qualtinquo 
fazlone ed esercizio mariUimo, ed auche a ballaglia 

navale. > . 
Dopo il prearabolo delle lesiimonianze e dei gmdizi, 

segue in üngua volgare 1' inveiilario delie tre galfee • 
Kon lo ripelo, perctife niuno ci Iroverebbe cosa ehe non 
fosse ciä prodüUa edicliiaraia neidocumenüprecederiH- 
spraahaente trallandosi del capiiari Salviali nel qninio 
libro'. Comincia l'iiivenlario sulla galea san Giovanni, 
capilana della sqaadra papale. conlinua sulla galfea L1I 

fitmimentis et aÜU r«bui diclis gateris neccstarüs jam a quatvof 
diebui rilra curn aliis dmbus pracliis et expertis ntulis, sifti fi'" 
et amirü, nominaiii BartholomcEO de Gallipnii palrono capitanw, f 
Dominico de Genua palrono triremis S. P^uU. ab ipso d. iJcnbo i^ 
COM; et cu<n eo rei-uienttbus et juüicantibas, f>ew et HMUer at-j^ 
atcurate vidiisf, illasiue pro bo7,i^ et n,ivigabiUbui ac a,.t'S rti>ar<i- 
tis ad oniitem et quamrumque fact.onem et exercitium manltimam. 
etiam ad mvalem bellam. cognovisse et judicasse. • ^ 

' ABCtuvio eil.. nella nuU precedente eh. 382: - Inventarto .-^ 
la ghalera Capitana de smio Joanne de .VoJiro Signore. qml'eal; 
aente wl p-iita de Cioila vecclüa, et aUre cos« comynate per ViK 
01 exmo iijnore il iijnor coni« de Linguittara al rmo ügiior ves 
di P.ivia pr«i-fmle et rbien-.o di Camera aflca, come commiiw ' 
di Sua Sanl,tä « di xa de mvembre del M^xxxru. V.lame eic. - 
Sa,lt.,metcc  Lartiglicria di lar. Gioianniecc....-hcentario dei-' 
ghalera di tan pjuh... erc. -Eide tanclo Pietro ecc. • 

• P. A. G., nel primo volume.p. 3Ö4. 
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san Paolo, poi sul san Pielro; tcrmina colla quictanza a 
favure del conte dtll'Anguiliara, c colla cunsegna delle 
Ire al capitaDO Giacopo Ermolai. 

Duiique il Coule al suo niorno, dopo navigaziono 
picna di cüiubaltimenti e di vicende, cöllo all'itnprov* 
viso, rende buona rag'ione del maleriale airidalo alle 
sue eure; e si piega volenlieri a tolle le esigenze del 
guverno pel miglior servigio deila crisliüiiilii nella guerra 
coiiiro il Turco. Le galöe sono giudicale pcrfelte anciie 
per la hallaglia navale, conforrae al parere dl un capi- 
laiio e due ufficiatl dalla parte del Conle; Glustitiiani, 
Giovanni e Giorgellordi uncapilano e diie udiciali dalla 
pürte della Camera; Ermolai; ßarlulommeo e Dome- 
nico. Tesiimoni jiilelli^enli, perchö del mesliero; e im- 
parziali, perctiö scelli a disegno da province lontane. 
Paiisce eccezione la panalica, perchö si prende i|uanilo 
l>iso(tna. c nei porli si compra alla gioruata; resla la 
dinicoUä perpelua ira iioi di lrovare'gO""e da renio. 

11 capilano Ermolai, qui sopra nominalo, non fa 
Eran comparsa nella guerra viva; ma prlmeggia negU 
apt'reslamenli e nella amniinislrazione, provvedilore PO- 

Itriisiiiiio, 0 come oggi direbljcsi ulTiciale generale di 
iiiiendenza e di commissarialo navale. Egli duranlel'an- 
naia di guerra ensi con somma lode adoperaio nelle 
provincle della Marca e della Romajiria airimb:irco delle 
Diiliiie papaii per !a Dalmazia; e piü all'abboodanza del 
ItiÄCoiio e delle vittuaglie per nfornire l'armala del Doria 
e dell'Orsino nello Jonio. Giacopo sovrastava ai raapaz- 
zifii e ai forni irapiantali in Ancona ed in Fano, e face- 
vane trasporlare ogni bene dai legni di traflico delle cillä 
weüesime, secondo le istruzioni ricevute diretlamenle 
dal Papa. Inollrc Ic sue commissioni si esteiulevano a 
raanlenerc la sicurezza delle provincie lillorane RUI- 

l'Adriaiico contro qualiinque scorreria vi potessero fare 
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i Turchi in tanlo sobbollimenlo di guerre vicine dalla 
Pugliü, dalla Dülmazia, e dalle Isole Jonie'. 

Finalnienie 11 vescovo di Pavia per delegaziooe 
slraordinaria commissario nel porlo e piazza di Civiia- 
vecchia aveva a fjre ufficio di medialore tra l'Orsiiioe 
l'blrmolai; e dar mano agii appreslamenti deU'armaü 
per r aimo seguenle, prevedendosi vicina laconclusior- 
delia lega. il percliti si ponga Iten menle al novero ^c 
prime seile gal^e ehe siallesliscono in Civitaveccliia, ci- 
quali dovranno poscia congiungersi le ollo annale in A-. 
cona, e te quindici prese a Venezia. Teniamo segnala li 
capilana, la padrona e la sensiie della Camera, cui noou 
di san Giovanni, san Paolo, e san Pielro: leniamo t'Or>t- 
Da, la \itloria,il saot'Agoslino, e il san Paolo delConte; 
ehe lulle insienie ira poco saranno in Levanle coll' Or- 
sino ehe rassegna le gal^e cainerali, coll' Ermolai ehe ^ 
piglta, col Giusiiniani ehe le rivede, con Giorgetto.GiO' 
vannr. Bartulorameo e Domenico ehe le giudicatio,' 
coD tulii quegli altri ehe appresso dirö*. 

•• pAULCi UI, Jarobum de JtermoHit nuncium tt commit$ar 
deputat pro securitile bltorum RomanäiUsetMirchim. niru". 
mwtUatitmtpracipiensutcujusmnquegfneris victuaiia.eanan no'- 
condticenda, jiuto pralio rerepto, iubminittrent Irans man C 
Uiamt» Claiti. — Djturn AOIIUB die i'cundu januari HDxxxri 
ABCB. Skca. VAT. ex tum. miDuL brer. die dicta, numero 40, p 
e cui)ia presso di nie. 

* Bosio cit.. III, 1~7. E : • Tulla J'omula in Corfü.... 
prese,... legalere ehe m Civit'tvecchia armale t'erano acarico'^ 
tonte dflVämguHUra, ehe erano del Papa. • *78, A: • /( <** 
noH poilava 9tmdardo olrtpio. • 

MAKCO GCAIIO, Ittorie d"'luoi lempi, iii-8. Vencxia,)" 
p. SU: • P'eienli aWarmala qttattro gnUe dfl contt dHtA»gwl'- 
Capilana, Padnma, tamto Agoslito, t »anUt P.iolo, » 

Doci-H. cit., DoU 4: > Paulum Juilmianwn. Joaiattm 
MHaao, et CeTrg-t!um C<tm<Uum comitttmgalercesaarti AugusU'-^ 

AicaiTio de' Notui Camerali, alle ulUme nale di questu 
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in. - L'invernala del Irenlasetle rapidaraenle scor- 
reva ira gh appreslainenli dalla parle dei Crisiiüiii e dei 
lurchi, volendo gli uni e gli aliri tornare piü ehe mai 
gagiiardi ai ferri nella buooa stagione dcl treritoüo. AI 
lempo stesso papa Paolo trallava l'argomeQlo della le- 
ga, sempre desideraia, e non poluta mai fermamente 
siaMlire ira i pnncipi cri.stiani. Leiiere. brevi   mes- 
^?gen, viaggi, maneggi, nunci per lutta i'Europa- e 
specialmente grandiose irattazioni in Roma Ira il pön- 
«"ce Paolo III. e i minisir. di Cario V, e del doge di 

eoczia al fine di coDchiudere una lega stabile conlro 11 
»orco. Cosa facile in appirenza, porchö Paolo e Carlo 
fc'a crano di faito collegati conlro Solimano; e i Signori 
Jüezrao, pur di fauo giä combaUevano conlro lo sIesso 

oi'co: quindi non si poteva dubilare ehe non avessero 
olere ia compagnia e i soccorsi di genle, di navigli 
' danaro dal Papa e dall'Imperalore. Jla per venire 

npati, delerminali alla conclusione dell'alleanza so- 
'"e bisognava superare Don poche dimcoliä ira i Ve- 
^am e Cesare: gelosi i primi di con.ervare il loro 

jnmioe la loro indipendenza, cupido il secondo di 
«cere i suoi confiui, e di ayere lutli in Ilalia de- 

rioJ ?*^ß^"'- ^"^^'' i"lendiaienli rimanpggiali per ra- 
'   'Cüi slalo, coperti sollo II manlo dcll'urbaniii, e 
J^meme conosciuii dalle due parii. non potevano non 
J^are dinidenza Ira loro. Per vincere Ia qaiU il Pon- 

freiut' / I'""'^ "^ ^ dispendio. Spingeva i Veneziani, 
^   "a tarlo, chiedeva fiducia e Ia mosirava, voleva 
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spedizione gagliania. e si oiTeriva pronlo ad arniame.ai 
inaiipion: nia non poleva toulicre le coaseguetize iie- 
cessane di fuciesli principt. 

Carlo V giä da un anno erasi impadronilo del dacnto 
di MiI;ino,preU-ndeva allresi vecclii dirilli sopra parecdue 
ciltä dd dominio venelo, perchfe al lenipo degli anlulii 
erano apparlonule allo slesso duwto. C;irlo dooiiiuiva 
dircLlaineiUe nei regni di Napoli. di Sicilia e di SarJe- 
gna,  iiidirellamerile in Toscana, in Genova e in Tie- 
monle. iNö a ciö conlenlo, voleva anohc di piü: e sapc« 
ehe la soverchiaiile inlramessa siia faceva afa a moUi. 
specialmenlo ai Papi e ai Veneziani. Presso i primi M 

era sdebilalo in gran parle col sacco di Roma, e il re>io 
scrbavasi alla guerra di Campagna. 11 freno ai Veneziam 
lo ponovano i Turdii. Per nö indireltiimenie la polenü 
di Sotiiunno sosU-neva quclla di Carlo in Ualia, leneii^ö 
ahbasso la Yenezia e la Sicilia, e dando pascolo ai Ge* 
novesi. Dunt|ue il Tiirco per lui si avova a compr'" 
niere,  non a  di^^trugcere.  Iniendono   nieglio  di i«^ 
quesla speiie di poliiica coloro ehe la praiicano: ci 
ehe asscllano ogni cosa del mondo coH eqiiilibrio. ü^ 
parola, e bellissima leoria, 1'equilibrlo suUe braccU 
della giuslizia: ma solle alle leve dell' inleresse 6 slat^ 
e sarä sempre scellerala imposlura. I Veneziani, mae 
stri a chicches.sia nelt'arle del governo, conoscevano : 
fondo quesii umori; e sapevano non doversi aspeiLif' 
gr.uidi soccorsl dall'amorevolczza di Carlo. Se non o'" 
asÄsliii coiyuUo lo sforzo da Sotimano, e rae&sl 
schio di perder tullo dalla parle di lä; e di qua iu' 
dai miniälri cesarei, solto la mediazione del roi.. 
Ponlelice, vollero proTarsi a vedere cosa siicce^ebK- 
sosiituendo alle leorie interessate deirequilibrlöla g"= 
siizia e la fede dei Irallati. Parve miracolo ehe, d'"^ 
poche scdule, in due sellimane gli ambascialori .1; 
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drill e di Vcnezia coi minislri de! Papa in Roma desscro 
la li'ga Ira loro per conclusa. 

[8 febbrajo 1538.) 

Produco qni i capitoli deU'alleanza senza pream- 
boli e in compenilio, perclife sono nolis^imi c da aliri 
r'itt>lfiifaii. du li viiole per inliero, se ti acaiii dove 
f'iciliuente si trovano, ehe io non do nft piglio noje ioa- 
'ilmentc a lalenio di qualclie arrogaiile*: 

t Roma, oUo febbrajo 1538. 
' i. Le spese comuni della guerra conlro il Turco 

"' Ltn;ui[e saranno divise in sei parll: una a carico del 
I'apa. due dei Veneziani, Ire dciriniperalore. 

» i- Lapuerradovräcoiiiinciare iiiqueril'annol538 
*^"|' ga!('e duoenio, iiavi ceuto, faiiti ciuquaiila inila, ca- 
^a]li quaitromila. 

» 3.11 Papa arnieri Irenlasei galere, e se non po- 
'i a^erle lulle di-i suo, gli saranno dali dai Veneziani 

i»i'Can. da essere armaii a siie spese e di sua genle. 
• *. L'imperalore mellerä galf^e oltaniadue, ed al- 

eltaiite i Vci.eziani,  perch6, insienie colle Irenlasei 
*3pa, abbia a venire il numero pieno di dugenlo. 

» a. Le ceolo aavi saranno lutte alleslite dalflm- 

^^ '*"SALi)C3,^»ii. wri., 4538, o.\: * Dia ortioa febru^nt. 
''•«Iw ' '^°'""^ f'Bdfrii et lüja p^ SSmum m Xio P et D ,V. 0. 
^^^ dtvtiu proocidfntia Pp. Hl. ac terenisiimum el ftotenfttii. 
^^^P^"-ip#-n D. Carolum V. Hom. Imp. umper amgtblum, fl,spa- 
^T^ " Wniu^B« Si ilut regem Calholi wn. Un Juo i,wtm tere- 
0^       ^m reyix Htmanonim ejus fratris homine. ne- min tliJnum 

*M(MHI et Diminiuiii yeaetirum contra Turcat etc. > 
^"»o*^», Ann. ecd.. 4538. 
j*o l*o*T dl., Corp» diplomatvjue. IV, ii. 
*-«*» ciL, Codex liaUa dtplotnaUcv». 
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peratore, e gli allri collegali ne faranno le spese, a ra- 
gione delle seste parli convenute. 

• 6. Fariti e cavalli meüerä ciascuno in puolo nella 
proporzione niedesinia delle se'ite. 

> 7. Le contribuzioni degli altri principi ilaliani 
saranno tassate a giudizio del Papa> e aoderanno a bene- 
ficio coinune dei Cüllegali. 

» 8. II Re dei Romani manterrä viva la guerra con 
poderoso esercilo in Ungheria. 

> 9. II Papa sollecilerä gli allri principi e popoli, 
speciatmenle i Polacclii, a veoire in ajulo dei colleg;ili. 

» 10. Si riserva poslo onorevole al He di fraocia, 
se gli piacerä üi eiitrare nella lega. 

> 11. I confeJerati saranno pronli colle forze i^ 
terra e di mare non piü lardi del mese di uiarzo dei 
l'anno presente. 

> ii. II capilano generale di tutte le forze di lern 
sarä Francesco Maria della Hovere, duca di Urbino: < 
di lulta l'armala oavale capitan generale Andrea Doris 
principe di Mein. 

> 13. Le viilüagtie polrä ciascono comprare a gii^ 
sto prezzo nel paesc detl'altro, dove ne sia abbondanza 
ma prima sarä leuulo lirarc le provvigiooi piü ehe pu^ 
di casa sua. 

» ii. Qualunque dtfTerenza polrä nascere Ira i col- 
legatif sia rime^<;a aU'arbilramento del Papa. > 

Qaesti capiloti addl ollo dl Tebbrajo, leili ed appro 
vati in Roma nel pubblico comisloro, alla presem 
dei minislri e amba^^craiori ponliflLJ, Tcneziani, e sps 
gnuoli, ebbero prestamenle 1' approvazione delle corti c 
Madrid e di Venezia; le quali colla stes^ solennlli * 
aggiunsero aicuni arlicoli accessort per regolare Ira lor^ 
gl' interessi particolari pel caso delle conquiste fulai^ 
Patiuirooo ehe qualunque forteua, provincia o cilU d<^ 
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vp.-'ie tornare a colui die le aveva alire volle possedule- 
! •-•ninio espliciiamenle r isola di Uodi üi Cavalieri le 
provmce deirAfrica a Cesare, ed aj Veneziüni gli mi- 
cfii possedimenii di Levante, piü ia Valloua e Caslel- 
Qnovodi Dalmazia'". 

Or qai ricisaraente chiedo I'altenzione dßl leltore 
"iiorno al procedimento della lepa ed alla osservan^a 
aeicap.iol,: percl.6 ci viene innanzi ii modello. snl quäle 
" Po trent anni si riprodurrä qi.elja lega tanto notissima 

Z, 1 "'^T'^ '*' ^^P'"^°' ^l"^'"*' i"feiici.ssima pei dis- 
mL/^'f   ?'' ' successivi. AUenda il leuor savio e 

Z  '    ^"'*"''''' ^'"^ ^'"'' "•'"'°"°' ^ ^e- jue la dl F.Irppo II nel setlanluno, conformc agii 
n-.ieressi, alle medesime Ira.fizioni, ed alla seguenza 

^^^ons.gheri; specialmenle del famoso Gratiuela die 

eonJT       ^""""^ P^^^*^ P°^*^'^ "^' pabineao del se- 
«lim »I     ," ^' " ^"^"'' ^"*PP° *•"»"« 3 ^3do, come 
nluro   ^   '"^' ' '"'"''"'' '^''"'""^ ''"^''* 3 l""^"* **«'- 
MAt.rf**'**"*^ discepoli a maeslri; Grannsndrea simile 
*^TJ!' """ "''^^ ^ lestalore; e Granuela simile 
'i«.Je    . T' '^'"'*'° '°°^''"*- *^"' ^"« Pi-öve cer- 

Nndar atlnbuto proprio sollanio della verilä 

'>«e*L.*"^"'"^ ''"°'""° P^' ^l^"' P^'"'« *" ^rmoriia coo 
le toT''" *""° ^ f*'" ««"'P'-e: al contrario dell'errore. 
«MA? ? *"•'*' *""'"" '• *"cianipo e il Irabocco nella 
NZ^HT ^""' 8''i°'e"*«enti Iroveranno i falli e 
I^S-ooi delle due leghe ayvoUe nei medeiimi traneili 

•«»»a politjca: Tedranoo sempre i medesimi di- 

. »X'^r ^?'^'*'- • *''*' " •'*^ *'""P^odor Do» Carlo, 

"• ~ * «d* "PPfMio Ia DoU (06, e »eß. 
«• 
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Sordini provenire al modo istesso e coslanlpmente daüa 
slessa p;)rte. Dunque la causa era e sarä sempre di lä. 
PiMciö io di qua ripelo e raanlengo altaineiile lutlo cu) 
clie ho scrilloalirovc ad onore e difcÄa di l'io V, de'suoi 
iiünislri, e del nostro paese contro i neinici e delrailon 
stranieri: e insieme ripelo e nianlengo ehe non ho mai 
coiifiiso nfe confoiido le n.izioni colle corli, nfe i corii- 
giaui coi popoli, nö gli innocenü coi rei. Veniamo ai faiii 

[10 febbrfjo 4838.] 

IV. —I Yenpziani, secondo il capitolo quarlo, fi' 
dal niese di felibrajo facevano massa di gente. di navig 
e d' armi in Corfü; e il Ponlefice con solleciludine no: 
punlo ntiiiore spingeva rarmamenlo in Ire ceniri, Civi 
lavecchia, Ancona e Venezia. Nel primo adoperava^ 
11 vesrovo di Pavla coi capilano Ermolai, coine si 
dellü". Nel secondo il vescovo di Srnigaglia con Ctrc- 
laino Grossi roniano, familiäre di sua SanliU e colla- 
rale della milizia, scriveva soidatt e mahnari, ecflrca« 
rematori". Cosa dimcilisslina qnesl" ulliina, aUrclUi." 
ehe necessaria, perclii» niun marchigiano nö ropagnci 
TOleva metlersi alla vilü del rerao, e gli siessi cdn.l 
usavano ogni arlilizio pcrsoltrarserie coi pretesii o 
fuga. In qiiella vece dl raarinari non era difello, e 
soUlali lanla abbondanza da sopperire ad ogni nt' 
degli arrotalori ponlilkl e veneziani. AI TCSCOVO 

nigaglia era commesso il fornimenlo dei magaz/. 
Ancona e in Fano, »pecialmentc ehe non maocassiu 

*' D(Kr«B5Ti rit.. alle noie 4. 7, S. 
•• P*rLU* 111, UieromymMm G'ouum,triremium emtraT^ 

mmimdanm. commutirium contliluit, dalle Sched» Borgt»f^ 
copia prvModi me:*h promuciitwHlris iljrchüatl RomM^-^' 
miUles, nmtas, et remigei con<fu-at tt detiribas.... caretraU«^ 
fitcworotot tt damnatoi aä triremes inquirat elc— Dat. Äi>w* 
octeM immarii. moxixrm. Por.t. /T. — FaM« rijii. • 



hofrtb. tSM.] CAP. G. V. ORSINI. iO 

prine, i liscoUi, e ogni alira viUnaglia pel sostenla- 
lu'-iito dell'arraata ; prevedoiidosi clu! le fazioni ed i 
pi;:}:iori hjso^ni syrebbero stall iici parapi;! dt'll' Adria- 

»'*. In Venezia piii di ogni allro davasi facceiida inon- 
ir"or Giovanni Ricci tesoriere dell'arniala, chä pol fu 
luficio in Purtogallo e cardinale. Esso ci ba lascialo 
niemorie e docuuKMiii in qiiei preziosi voinmi cbe si 
Cunservano nelT aicbivio della noblle sua casa in Homa; 

ehe ho potulo io a betragio nella mia caniera coiisul- 
»re per la squisita coriesia e pel sentio veramentc ro- 
ino deir«ccellenlissirao signor raarchcse Giovanni 

picci, cui 1) sloria e Roma, Don io sollanlo, deübono es- 
pregraii'*. 

Finalmente in Roma per benellcio comune dei col- 
iMgati, e per dare solennitä roaggiore airimpresa, TO- 

jeihlo conlenlare i cesarei, ehe non amavano l'Orsino, 
l< c:'ilivarsi i Venezianl colla promozione d' un loro 
IP'Tiiio, si proraulgava solenneraenle la tiomina di 
jMsrco Griinani palri;irca d'Aquileja a prerctlo dell'ar- 
|""ta roraana coirautorUi di Legalo a lalere". Marco, 

,^^_ P*Oi.cs Pf. III, ilircwm epwn Se»wffoUfewem chiivt mari- 
\. "'w^iitt Turfoiyim parat r commiuarium comhluil. Dali'arrh. 
I . rir.jm ^ Schede Borgiane, e copia presto dt me : • Pro majori 
I ^^ i^i txecuiione.... tibi mamlatntu lü victualia et atia omnUi 

l"*l ttri^Nitrl proriim. Dal. Mmlia-i die xn martü. Pont   IV. > 
j^      A*cai»io ilella eccellentU. cau Ricci \a Roms, nel suo pft- 

L      ' **'"'»iT»io. — Scrilture originsli di moosignor Giovaont 
[••o. lesori«re deU'arRiiU naraie io lempo di Paoio IK. — Sono 
1^^'**'""' in pTin fciglio tpgali aicuoi di cofdoraoo, altrl dl per- 
V***'' • qoivi Cörrispoodenzfl,  ordini,   lauere, reni)»»iunf fli 
tialli*''*'* * "•'"- ***• terift'cilando. seeondo Ü bist^o. i tiloli 

••ttBBMüi, e coo e«si poliA corrt^gere errorl e Tirianti di daU 
^••»l cbe pur vanno per le itampfl. 

.       ''«»tiiiAaDCi DGBiLLca, liaUa tücra, io-fol. Veaeiii.OiO, 
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fratello del cardinal Domenico, di principalissima nofv; 
venpzLina . eJ uomo nelle cose del mare e del gov.-n 
(come tutti della sua casa) sperimemato, prendev. 
Roma addi dieci di fel.brajo dalle mani stesse di pr 
laolo nelia basilica Valicana lo stendardo della leg 
e apparecchiavasi senza inclugio alla paitenza". 

[3 marzo ^538.] 

La maliioa del tre di raarzo 11 Lepfo partiva^i 
Roma col suo seguilo verso Civiiavecchia, prendeva 
qud porto le seile galfee, e spedilamente navigava, lo 
cando .N.poh e Alessma. verso Ancona, dove sl aveva- 
a raanare le alire della saa comm.ss.one, cio6 odo f 
armale in quel porio dal Grossi collalerale ed una v, 
tina armaie in Venezia per cura di monsignor Ru- 
te dislanze dei luoght, le provviste delle muniziom 
guerra e da bocca. r imharco delle genti, e tutie 
üinicoUi consuete di aru.amenlo in gran parte nuovo   f 
fuor deir usato non lo tennero tanto in rilardo. ehe ü l 
undici dl giugnocoll'armata sua rioa fosse luUoiu püh- 
per far vela uel porto d' Ancona. 

V. —Prima della parlenza il Legate schierö in W 
laglia 1 suoi bastiraenli, e pass6 la rassegna. Della qua^ 

. 0«rto UM, Februari... Dominm Marcus Gn>«W, palr«^- 
JqM,Ug^, et«,,, pontifici0 prafectus, ,acris in bos^Lcu prw.^-^ 
Jp«totor»« peractü. deHjnalM. firit: qui die Wrü UarM tx Vr'-^ 
fKf*M Corrjfrom t^riu, cum triremit^u pomtific.ü iter arrip^' 

R*t!i*LPr*. Am. £«/., IßM, B. 4, el 7 
JoTic* dt., ifi«. 
MAC»oci5c«cil., 479,5H. 

J 
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«5«nlo inio debilo dare lulle le notizie ehe ho poluto 
»ccogliere, scrivcrö il risullameiilo, rcgislrando i tiorai 
ci legrii e dei capitani, secondo le lestimonisnze som- 
oane dei documenii e degli slorici, speciahtipnle del- 
[arcliivio di casa Hicci, non trovandosi in niuno la nola 
fompiuia. Dove bisogna avvertirc ehe rispeiio alle mi- 
Joiie dei norai e dei nuracri, cosi per punlo e per se- 
[fiö, rmn $i irovano mal due lesli concordi: ma sem- 

^qualche piccola dilTerenza. Non lulti hanno avute !e 
>« noiizie, Dö lulli le hanno curate, nft sempre par- 

»no dei raedesiniD lempo. Gli b chiaro ehe in quesla ma- 
*na da un giorno all'allro succede niulazione: si arma, 
löiiarina. si perde, si riacquisla, si inamla, non ntor- 
[»^e simili, come sanno gli esperti. Nondiincno, ridu- 
^*« la moslra al giorno undici dl giagno, quando 
JJ^iaio ebbe lulta l'armata in Ancona, mi pare sulle 
^eile aotoritä, e siigli aulori ehe eoDlinumnpnte ci- 

«oassime sui registri di casa Uicei, polersi formare 
»«guente": 

^   Tvco: O'dini, conli, rirevutc,4t nltro per tervilio di deita 
»^nato fli fuori col numero IX fla pag'M IM  a 474; 

^ttle la pagina *3i, cooliene la grao ousgioraDza detla 

"'"•'Huii cit., 519: • Palriarea Grimamu.... cum claue 
•'"«"' Irigintatex trirtmibus. • 

M^acoGoAiiocit, WV, 135. 
^ocil. m. 177, E. — 473. D. 
*«"'t»TOc.t.. 11,661. 
JoviLi eil., 560. 
^«•tMiiorri cll..6^3. 
''«•nino Bosaocil , ÖS, 
Airoifo ULLOA cit.. IM. 
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NOTA. 
DEI  I.EGMI E DEI  CAPITASI   HELL'AÜMATA PAPAtE 

PKR  I-A  I.EGA DEL 1538. 

Galee armale in Cicilavecchia. 

i. La Caphana, snn Giovanni — rmriarca Grimm, 
2. La I*a.lrüna, s.iii I'üUIü ilel  Papa — cap. Gtu^iin ••• 
3. Sensile, san l'ielro — cnp. M;.ri<) Puni:ini, ruiuuiv. 
.1. Fiinale, I'Orsina — Conie di'H'Anguillara. 
r». Sen-ile, la Vittoria — wp- Francesco de N'tbili. 
6. Sen>ile, sant'ApJstino — cap. Franc"Quinlili, n«" 
7. Sensile, san Paolo del Conto — cap. Bari.' Pervlii 

Galef armitle in Mtcona. 

8. Fanale —cap. Giainniaria SiratlcopulOjCav.diMal" 
'.>  Son^ito — cap. Belisariu l\j\\'\, di Orte. 

lU. Sen'^ile — eap. Bastian» Bunaldi, dl Ancona. 
J|. Sensile —cap. ('lioacctiinu dcgii Agti. di Ancmi 
li. Sensile — cap. Vinc.» S.intpieri {\'ab.), dl Bologna- 
iS. Si'D>^ile — wp. Baiiista Ik»viri (lab.), di Bibbi^:-' 
11. Sensile — cap. Almeriuu Alincri^hi, di Bologii 
15. Si'nsilc — cap. Marco Felelti, di Coniacclüo. 

Gatfe armatf in Venfzia. 

16. Fanale — Viitorio Soranzu, capowiuadra, e pro»-* 
17. Sensilc — cap. Tommaso da Ruvigo. 
i>i. Sen->ile — cap. Giaconio Priuli. 
jy. Sen*ile — cap. Gianfranccsco Uenedetii. 
HO. Si^nsile — cap Giuv. Ballisla dcl Mangano. 
•il. Sonslle — cap. Sierano del Cuuro. 
ii, Fanale — cap. Giovanni Grilti. 
iX Sensile — cap. Marco da Zara. 
i\. Sensile — cap Luigi Giu'iiiniani. 
S5 Stfn«ile - cap. Bernardrno da Londono. 
it)  Sensile — cap. Aless-tndro Hais. 
i7. Kanäle — cap. Piclru Üalielli. 
tu Sensile — cap. Viitorio Pelerlio. 
19. Saisüp - cap. Cmloforo Canali. 
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30. Sensile — cap. Luigi Rosa. 
3t. Sensile — cap. Agostino ii.i Terni. 
3i. BrigjiDtino — Doiiienico Siiuarciafichi. 
33. Freg.iia — Niccolo da Cipro. 
3V. Freg.'iia — Anionio da Njpoli. 
35. Frei?aia — Luca (i'Anlivari. 
36. Fregüta — Dümeoico da Scutari. 

Alle fanlerie presictievano capilani cccellentissi- 
•i: primo cot grado di njaslro di campo generale quel 
P*de Alessaridro Tomassoni da Terni, nolissiino nella 
"öria militare di qupsli lempi, ehe fu poscia governa- 
ore delle arnii in Piacenza'*. Coii lui Catnillo da Fa- 
^w, ^iccolö da Sanlogemint, Giosla da Fermn, Or- 

"•''o da Said. Cesare da Fenno, Giangiulio d.i Terni, 
»Unbaiilsta da TülenltDo. Pierfratice.sco Corboli da Ur- 

• Silvio da Parma, Lmgi Raimondi di Ituma. con 
""^ nobili e veiitiirieri a^icrilli alla famiglia del Lr-^ato 
'•iflconte deil'Anguitlara, tra i quali iioiniruTö special- 
••^le il veiiluriere lliniatü Ricci, geniiluomo dd Legato, 
•••Mndro Uarcliesini scnvano, Andrea deila Bclii ma- 

<*» C9S9, Girolaino LuJovisi ge«ljiuunio romano, 
rdtno üiariclii e Marino Fiori segreiari, aiiibi-due 

oome e pel cognome di CiviiaTcccIiia". Le compa- 
Pxoe di robusla e scelta giovenlü. euendusi preso 

 '^ della Sabina, del Lazio, ddia Campigna, e delle 
'•'incie di Romagna e della Mdrca, miniera inesausta 

GitOLAKO BcKCLLi, PfectUi Miu miUiia moderna, fa-4. 
***•- 1568, p.W. B. 

UrtAinii. ÄniuxU dt ItaVa, ISt7, prop. AD. 

^    L>»ttto kIcLB, Uu. GtifMingIa della noU:* famigivi Rkci 
*^*. BeU'Arcb. delia medeflm*. Co Kliuto voiume ia-4  — Si 

^ Mikblo e di qoetia »pedliion« da p. IS3 • 476. ~ Vwrji 
•«»»«Me menziooe dello flrwo Uioiato. 
*»C«iT,o R.cci eil.. *ol. JX, p. 13*. 
AftCEiTio Auniciptle • parrocebiale dl ClvlUveccfaU n{ 



24 LIB. VI.  r.   n. — CAP.  V.    :M |iii|ii6 15».] 

di valenti soldati. per tutte le gnerre d'Europa e di ASIJ 

in qiiei lempi. I Veneziani piü d' ogrii allro di lä no tnio- 
vario coii buona licenia del Papa, quasi in corapcnso Jci 
fusli di galfee ehe davano; e in quesia stessa occasioue 
con una sola levata ne presero cinquemila ". 

[IS giugno 4Ö38.J 

La brava gcnle, volcnterosa ed intrepida ad ogni 
rischio di guerra e di mare. fece pnncipio coirajuto Ji 
Dio e colla prolczione della Vorgine sanlissima per uu 
passcggiala mililare da Ancona al santuario di Loreto. 
II Patnarcü e gli ufficiali aila lesla, e appresso soldalie 
marinari, e buon numero anche di reraalori. OnesU e 
pietosa coinparsa, sccondo 11 pairio costurae e l'esemp'O 
dei maggiori:diclie,non oienodegli ascelici, hatino faito 
i nosin ciassici in ogni terapo ricordo ed encoimo *'. AJJi 
quindici di gmgno parliciparono quasi lulti ai divini mi- 
slerl, anche gli allri rimasli in Ancona: e il diciasseU* 
tulta l'arraala spiegö le vele per Corfü, dove si coo- 
giunsero con YinceDzo Cappello capilan geueralc äa 
VeoeziaDi. 

lo qui non paHo dellc nohili e liete accoglienze doi 
noslri alleoli: noo potevano vglersi maggiori. Doman'l'^ 

" HtCftOCKStrs eil-, 500: • Capitaneo gaurali i^jiuetum ef' •" 
A*ctmam proH-uctrttur ad qvm:)iie pedtlum milHa nbdmetmda. 1'^ 
m fpmUficit et mrbmaUs dtltoniius erant comcripU. • 

•• NICCOLA UACBüTKLLI, DiKont topra U Decke ii TUe L^ 
lib. I, rjp. II. e IT : « <?<M«(J importa Mgli mrciü rtmmntft •*' 
corTDit* kpmtiche dcfci IM'gtam. • 

LoMTicfl At'Ottit, 11 Furioso, XL, 41 : 
t COM vtri erutiuM. Aüolfo * Or\aM4o. 

CkM ifliM Dio «0* iMvio a riicUo alOMQ, 
lt«it aertilo fam pmMleobmtda, 
Ck4 titmo anUum faU* 9 4ltimo. » 
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peri) or ehe siamo a ratzzo giugno, dove b Tarraata dcl- 
i'iiuperador Carlo V? Douiando io, e domaü.Iano luUi 
colj, quaiido venä il Doria, c;ipiia(i generale di luUa la 
ieg.1 pt'l mesc di marzo, confoniie ai captloli? Ma per- 
clii; (liuiio ri«ponde alla cliiamata, e dobbiamo attenderlo 
ancura inulilmenle inlino agli oUo di scttembre, per lo- 
giierci col pensiero dail'angoscioso aspetlarc (aiizi die 
morire di slenlo, secondo il proverbio), parleremo 
d'altro. 

iMirxo e luglio <638.] 

M- — Papa Paolocon pio inlendimenlo non lasciava, 
"me hü delio, niuna pralica inlenlala per ridurre in 
Pace ira loro i prlf.cipl crisliani, senza di ehe non &i 
Nevano sp^nre efTeili vaniaggiosi dalla lega conlro i 
»«rchi, ne l'aperlura del Conciljo generale, da hii e da 
»fru ailro ardenleinente desideraio. E avendo per que- 
«» giomi sapulo il rc di Francia lrov;irsi in I'ro»enza^ 
e t^rlo imperaiore esser venuto vieino in CaUlogi»?, 
^ber(j meuersi di mezzo; e farsi paciere Ira i due 
•Hgiori sovraoi clie letievano diviso it mondo. Älosse 
P«»ianio da Homa il dl vcolilrfe di marzo per la >ia 
^« Älarca e Romagna, cnlrö in Parma, quiiidi scese 
«-Messandria a Savona, e per la via del mare coo 
•^Oe gälte diretfe a Bareellona navigo infino a Nizza, 

"todo pririia spediio, secondo principe fedele ai irat- 
J^'iUuo naviglio Terso Levanle". }fa ai diciasseUe 

'•"ggio. conie fu presso Nizza, maggiormenle senil 
i (ü"'!^^'!^ ^*'' P^'^''^"''^ gli emuli perlinaci; ed ebbe 

«rci rcsempio di uo congresso akreltanto arduo, 

P«T«r» pArurs OCILTMJC«, Diaria Canm. Mss dl., • die 
•»ta.idvijuijt. 

,,^^•^"'0 Bicci dl.. IX. 4SI: ,11 papo pari, da Äoma a 
^7^ •» mano, e tormit ai primi A tmgUo. • 
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quanto singolarissimo. Impcrcioccliö avendo il duca Ji 
Savoji faili» inleiidere non poiere per cerli rispelli om- 
seniire a ricevere nella sua cillä di Mzza uii i Kiana-M 
n6 »li Spagnuoli nfc altri; il Papa, dissimulando l'utTesa. 
se ne andö in carapagna a un convento di Iiati Muioii- 
Colä sopraggiunse Francesco a traiiare seco. nia m- 
•volle mai abhoccarsi con Carlo; il quäle fece allrcllani- 
rispello a lui. L' uno si posö a poneiile, l'altro a li;v.ii-- 
te; e I'aolo di mezzo Ira Svua. Villai.ova e VillafranCJ. 
or*coiruno or coll'aUro negozianJo. scorreva alle P! 

poste bände tra l'liuperatüreed il Re. Onenne perö, d. 
i due sovrani (senza vedersi) lirmassero una iregna u 
dieci anni, e inlanto ciasciino lenesse quel ehe aveva, 
e il Coiicilio geiierale si celebrasse". Con quesle cvii- 
clusiüni prese congedo, e accompagnato da sei gnl^-e J*" 
Re e da allreüanle dell' linperalure. veniic seuza m-via 
a sharcare ncl porio di Givilavecchia, e loraosseue lo 

Rüiua*'. 
AUora qiiei principi di Icvanle e di ponenle (^'O- 

slrana!) noi» soliafUo si visilarono muluainenie e l^j' 
larono insieme, ina se ne andarono con luUa la coru 
di quesio e di tjuello a solonnissinie feste in un luo, 
deUo TAcquaniorta di Provenza. E il prmcipe D«'ri 
capiiano generaledcirarmaia crisiiaoa, in vece di es*« 
secondo i palii non piü lardi del mese di marzo in ' 

• NiccMÖ TiSMto.   Relation«  deU'abboramemto  äi ^'' 
tra P<wto III. Carlo V. * Fro»efKo i. • dtlU trrgua ut^toM- ' 

Ra1•Al^t». Amm., <5J8. n. 8.  ^ 
AscKioPiiiDJiCLU. Uttfa maratthn detr'Mtoecammt 

Nüm. eoo ool* Hei raooalco GiMiff» ASTOSILLI, In-*. F«»" 
lip. BiwUni. 1870. 

»* M\r«^i!>cs dl.. 5U: . Po^tiftx oeUuo ralmdof p^ 
mum jMn.^-*'- •"« rtnarianat triream eomwnmkmt Cl^*** 
itttim» tadt Bdmam ptM. • 
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v.inie pronlo alla guerra conlro i Turchi, si Iralteneva 
ii'Missimo itiio al mcse di agosto in Provenza s far gaz- 
nrn sollo gli occtii di Carlo V. Iiisislo siil f.iilo della 
lardariza, percliö locca al iiia^simo dei disonliiii  nullo 
faccendc mililari; e nondlmeno cl lorna sempre cosian- 
le, sempre rtprudollo, e aperlamente volulo d;dla corle 
<Ji Spapna; non solo adesso, nia ictfino a irecil'anni 
ilcpo: chi"" i coniandanli al scrvigio di Madrid coinpari« 
^aiio sempre in riUrdo, lasciando perdiTC it lempo mi- 
güore.e Ipnendo i Romani e i Veneziani afflilti ad aspel- 
^^f^ e i Turchi sbrigliati a dislrugRere. Tulli dicevano 
Mce^ssria la presenza del Capilan generale e dei suoi 
tinforzi; t irallali stabilivano il lermine alla congiun- 
Jiotie, e i marinari appollavansi specialmefiie ai mesi 
"t'Ti per iniprese grandiose. II Doria raegllo di ogni 
»l'ro doveva  saperne:  egli  medesimo ehe a cliiunque 
rtieJevagli il nome del ininlior porlo di mare soleva 
fi'pondere non essere n& piii nfe meno di Ire i migliori 
P*tti del Mcdtterraneo; e chlamarsi giugno, laglio, e 
•fosio. Ciö non pertanlo i Ire mesi preziosi lasciavansi 
PWdere; e Carlo approvava la lanlariza den'Acquamor- 
•j*' ppr Andrea, coine Fihppo la tardanza e i disordini 
« Upro per Giannandrea". lo noQ dico ehe sieno cri- 

"• AftCfliTio Dniu. Lettfra di Dm Difgo Orlh, rIaU f1» Ma- 
~^.» Duvrmbte <Ö*0, e diretla al priocip^ Gianiiaodrca Ihtrit 
^^*«ovi: • O-ntsta... El prior dorn Anioiio nu ka dkho nta 
^"•** [haviendola yt mformada primero de qugpor la eorte u 
7*" «•• JLirro Antonio u quexata d» V. S. Ufau), que mo Uma 
^*^ P^** tl entifm.ie «IM Sm iltyttad y rl Comiejo Imten loda 
7*^"^*°* pouibU dt {• mantra como V. S. lUiu ha proredido M 
p* «* >o*xiJa. |r ptta qmt kay esli, dt i>do to dtmat tt p%eit 

- »• /Ü.-Mi t,urtar. • Otl^inal«, autuCrafu ImpoflaDbMioio « Jos- 
•^V ***"***** '" qu'*'o looj(op«r la MU prfCiMone B breviti 

^j"*"*«*»«« il ditoorw dil ireouMU) il Kiuauir«. TutÜ i dxtor- 
'*' «rafc) «{.firovsü a Ibdrid. 
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minose le fesledi Provenza.nt gl'intcressi di Tizio e d; 
Sempronio; nk mi oppongo se altri gli chiatna padroni 
di date o no soccorr^o a chi ne chiede; polraniio esscrii 
diverse opiiiioni. Sla quando st fa loga coii trallati c pro- 
niesse, eiilra il dovere: nfe sarä iiiai lecilo ad aicuno. 
nf' anche ai bnrbari, volere, lodare e assenlire alla rot- 
tura della Tede. 

[40agoslo15380 

VII. — Puö altri fare rapione dnl gravissimo crnccio 
con ehe doTCva sostenersi 11 Grimaiü in C-orfü» costretto 
a perdcre il icmpo migliore neli'aspettare clü non vo- 
leva venire; e oppresso datle conlinue quereie dei Yi'- 
noziani e dalla loro desolazione. Imperciocchfe proprio 
dl quei giorni, favorilo dalla huona siagione e da niniu 
rrenalo, Barbarouia coU'armata oltomana e colle sqas- 
dre (lei barhareschi dUertava 1'Isola di Candia, e *:''> 
altri possodimenli della rcpiitiblica. Quando t'cco in vei'c 
dcH'armata imperiale ai pritoi di agoslo giuojnere in 
Corfü. e mellersi sopra lultl, Jon Ferrante Gonzaga. Co- 
slui povero di forte e ricco di buone parole, gran pri- 
valo dl Spagna e vicert di Sicilia, veniva per ordine dtv 
riinper.itorö col lüolo di opiian generale di terra i 
luogo üel diica d'l'rbiiio, gravomeittc inrermo di qu'' 
lenio veU'DO, pel quäle non giiari dopo addi venli d'ol- 
tobrc morissi". Egli dovcva largameote pascere üi H^ 

•• FnA'CEKft MiiiA D«tt» RorviB (doca d'Urhino), Di»-' 
militari, in-ISt Ferrin. I5»l3. —Oper« poilDQ», do»e esJOste*- 
|url.i »t«l conHjtli e disconI UUi fn Vennia sopr* qunle fuw»* * 
Tkirchi dciranno <53T e UM; «pwulmPnte p. f . 4, 10, H, VT. 

GiftviAiTUT« Lio^i, Ttia dl FrtMcatro Maria^U» ÄflW» 
Te&exia. tCW. p. 43t: • Mtri addi iO ottobn. IS« » 

Ck»n,rK*%t*t.Utle'-aamoMig.Gln.HireiinVnetiä,i»^^ 
ltoma.|itotiobr«, 1.>3)). —Akcii. ^tca, Armali mavat0.tH.,tX.f^ 

MimoM, Arnm.. ISM: prop. Bii; i Tii •••li i $moi gi«^ **' 
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ranze fuiure i Veneziai.i, perchö continuassero ad aspel- 
i^rep.uienleiuenle. senza rife gucrra nö pace. liidarno 
»'itinque i capiiani d. Homa e di Venezra si yolsero a 
01 facendogh pressa, dopo essere slali tanto lempo senza 

i-r nulla con ceiilo galere e trenla mila uomitii. Don Fer- 
wnle, imbarazzo piü die sosLegno degli alleati, non con- 

y«l'va. Anzi tulio aperto diceva noo essere cosa n6 ai 
»ci sicura n6 a Cesare onorevole il corainciare la guerra 
"«1 mare senza il naviglio del Doria. Perchö dunque ne 
Bianca quesio ente necessario? come la gloria dell'Im- 
J^raiore e ü benc degli alleati polrä consislcre nell'aspet- 
"re AnJrea inuliimenle? Dunque si hanno tutti a pa- 
"« > insli efTeiti dell'abbandono. il dispeUo, rozio, la 

oruiitä   la perdila del proprio paese, e il irionfo dei 
•<:i7 Tnsti principt, resi piü tormentosi dalle rela- 

I correnli alla giornata: diccvano bruclati ottanla 
»?«>, e Mrelta di assedio la Canfea, piazza prinoipa- 
'»«;» deli'isola di Candia, alla quäle indarno i! gene- 

'^ JJppetIo chiedeva ehe si porlasse soccorso ". 
(in.       ' '^8"*'3"o soltanlo i Veneziani della tardanza 
rilori^"^'*' "' '*'***8"^ continuamente io quesli giorni 
l^^re). non solUnlo coloro. pe'quali il pubblico Lene 
j^'MTasi insiemecol privalo Interesse; ma i Romani, 
^*«ufc imparziali, noo polevano paiirla. Perciö il Pa- 

•Bto 1 ul*"**"' '''««^««« "^ria della Rootrt duca «rürbmo, > 
^*»«Mndro Sirdi, Sloria tau. 

Hg^ coynn* XMxa ndvgio a Corfü.... Scargmmo al toiiio i 
^^^ * rmaia ehe queiU emfUäng vmivamo mtUurieiamnU 
^^•--^ «lAir« U spertmit ätUa refmUtica, aeeioccki i* tanta 

^ «M «• fipigUaiM i m^siaii di pae cMi Porta. • 
rn^j^ ***"•" eil., X, 8U: > B^rbaroua pottaoa in^ndio e 
***• »Ti"*^ *" ^^'w   ÄfH«» e Camea leppero rttUlere alta 
** ***•   t?"^^"***" viiUroogtu e artigUerie da Milopolamo § 

•nnMifiMult, « inmdiarono ollauta viüaggi. • 
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iriarca, sazio alla nauäca dei pubblici ianienti, uscl .la! 
porto, sotlo colore di esercitarc le sue genli, e ()ro>f 
rare la guerra solo da so conlro ai Turd.i, scnza V(.. 
piü oltre aspettare niuno. E percliö nun poteva con n:.! 
irentina di tegni soccorrere la Canta. lanlo lontatia. e 
assediala da cenlo e Irenta. volle operare a favor d-i 
Caniliotii per diversione, pigliando a baltere unn .1- 
fortezze nemiche. AndA con gran secreiezza nel porl- 
saii Niccolö presso Corfü, e di nutte piü ehe poleva c 
lamente iiavigando, giunse quasi improwJso agli üni\o 
di agosto Süll' ora di vespro iDaaozi atla Prfevesa   • 

[t1 tgosto1538.] 

VIII. _ La Prevesa, della aUri menli NIcopoli, J p" 
di momenlo per cliiunque guerreggia in Levante. Li ''• 
bricö Augusto dopo la celebre bail-iglia d'Azzio, net iii'> 
raedesimo dove aveva poslo !'allogniamenlo in i' 
prima del combalUmenlo, e donde erasi imharcalo 
acqui^tare  il dorainip del  mondo. Oggidl per '] • 
acque passa la  Unea di connne ehe divide la T«r 
diil nuovo regno di Grecia. In golfo di circa oU 
miglia, deiio dagli annchi seno Ambracio, e dai 
derni golfo dell" Arta, si apre a cercliio tra le lerr^-^ 
a guis.1 di lanagl.a sboccau lascia alla riva Ira da« P^ 
monlorl ua loriuoso ed anguslo canale. dove non 9^ 
sano piii die due o Ire bailimenii per volla. 11 P^*** j 
lorio boreale 6 I' Aziiaco; e netia sua risvolia denir« 

•• Mxc»oc«m:i eit-, 819: € AI Grimamut mora *^f*'*^ 
mn» emimi impet» imcUatma.... frivato coiutlo aÜqM i»<^ 
pomnlM. Corrir« »»««... m« »HjwXa f«r tfiftmi^^- 
iitftra<ii »«*« Tauen delatus ett. » 

Oiio> til.. 16: - Mtnirt •«  Corfü tJ atpettat^----     ^ 
Manxi Onmami palritn« d'AquMtgg>a «P''''"^**'' '^L*.: 
P«^.... f^ WM pvdtr Umpo.... (Ut€rmimö di MOHfV » r' 
per ttm- lao^o di mor* woUo tMptrlantt. • 
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jtolfo gopra rape h U Prtvesa : citlä piccola. ma secondo 
qut'i teiiipi foriiflcaia in flgura i\\ qindrilnlfro con otlo 
lurriodirotondi, Ire pcrogni fronle, piaize alle e hasse 
dl artiglieria, iniiraglie prosse, e fosso proforido. Sa- 
rebbe stata aiicor piii sicura se non avcsse aviilo un 
pMluiigameiilo di caüe discendenti verso la uiürina a 
ßuisa di borgo, aperlo da ogni parle". 

II Crimani, pritna di avvenliirarsi all'enlrata del- 
l'angusio canale, pensö di metliTe in lerra uii corpo di 
faiilcria ;e dopo inve^lila la piazza, e divisa rallcnzione 
de! netnico, spingervi a lid.uua 1'armala. 11 quäl divi- 
uiDenlo sorlt felice esilo: chfe essendo saltato In lerra 
il manro di campo Tomas<;one con quailro conip.ignie 
dl dugfnlo uomiiii cia^cuna, ed avendo di primo iinpeto 
preso il horgo e poi^lori l'^lloggiainenlo, non Tu dillicile 
J ['ao!o GiU'iiini.ini sforzare 1' ingresso e aprini il varco 
> lulle le allre gal&e; l^nlo ehe al iramonlo dt-l sole giä 
l'arinaia domioava uel golfo, e il piccolo esercito nel 
borgo *•. ^^ 

[ft igosto 1538.] 

Vetiuti la noKP, pcrchfe piü agevolmenle polosscro 
'e milizic di lerra ailendere ai lavori di zappa ed acco- 

" Co«05KLLi,i*ttaii«t>«iielo,grindeio-rol. VeoeiU,4fi90, U, 

IHM. Piamle di citlä e fortnte. io-fol. VenciU. 46^. U» *5S. 
W. H. ä»iTa, Ä. .V. JmiM Sfa. from Parga to KaUtlmla. 

Mrf tk« gtii(t of Arta and Palra$, ia-ful. Loodra, 4825. — Admir 
"äty chirts. 

^ MAMVII^O Rotio clt-, ns. 
klmco GcAiio cit., t-li- 
StieiLici, Comlim. dt., 493. 
JQVI>S C>I.. 476- 
VcioiiioTTi ciL. 65V. 
icaiiiiin:« eil., t7i. 
Stcsi cit., Üb. IX. 
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sbrsi copertamenie alla mnraglia, i mirinari piesero a 
hatliTc coii vivissirao fuoco la piazza: i Tunhl al iiiolo 
sles-so Hspondevano. Di qua e di iä a vicenda molti e 
gravi danni. Tra i nostri in qiiella noUe colö a fondo un 
paliscliermopieno di gfinle, squassalo da carinonata pros- 
sa; 11 capilan ßernardino Londano, ehe nella gal^a da st; 
punlava II corsiero, colpito da uiia palla nel verilre elik 
il corpo dal mezzo in su gittato Tuordi bordo; il comiii) 
del cavaiier Sampieri fu mono, e similinenle il padrone 
di un'allra g;d^a, con parecchi aliri di minor conto". 
Ne parla il Grimani in una lellera. Non ta produco, tul- 
tooliö inedita, perchö non vogüo meiiare i! discor^o 
troppo alla lunga: e io vece oe darö Ira poco uu'aUn 
plü piena di noiizie. 

Maggior conlraslo ebbero a soslenere le miliz'o 
di terra, e dal nunieroso presidio, e dallo slorrao iJt'i 
vicini. Coslrelll a combaitere non tanto per espugnar IJ 
forlczza, qiiaiito per manlcnersi nelle posizioni, dura- 
vano inirepidj tulla la nuUc e la giornala seguente, <•' 
seoipre in gran traifaplio coH'armi in mono, senza po- 
tersi aspeliare lo scambio pel cibo e pel riposo. Uo sorso 
di ?ino, e un'archibugtala: un mozzicon di pane, e uo 
colpo dl cannone. Vosäa il Pairiarca, avenJo faito disbar- 
rare Ire grossi pezzi da breccia, aggiunse il sopraccoüo 
li soldaii, die si iroTavaao dalla Troote e dalle spalle a-- 
salili e sfo&si da gagliarde sorlite, e tenuti alla diTe^ 
di sä stessi, delle po$le e deir arliglieria. Noo per<) Ji 
meno, rinfraocaii daH'esenipio e dalla voce del loro 
maslro di campe, soslenevano egregiamente la faziont?, 
e si facevaoo sempre piti presso alU porui dclla marioa- 

** ABCBITIO Rtcci, UtUra MPatriarca a ilomigmtr Glommt 
Kicti. dala da Co>/y, odA frtmo mUmttn 1S38, iMl ToIoiM te- 
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(r3agoslo<538.J 

I! dl spguenle, avendo rotta in parle !a muraglia, 
ilfllero due assalli alla lerra: e tuUochfe ribiitlali, lor- 
urono la lerza volla inlino a pianlare lulle c quatiro le 
baodicre suIla cresta dci muri. )Ma pel piccol tiumero» 

0 fiupcrando oUocento fanti, e dovendone qiiasi la 
Ü rosUre a puardia delle Irincere e deirarligüeria, 

furono sufTicienli a maggior progresso. Fece allora 
Palriarca sonare a racculla. E vedendo crescero il 

'•nero dei nemici alla campagna, e dimuiuire la sua 
ite, deliberö di rilirarsi. Caddero in quesla fazione 
»»iicento e venti uoiuini ira morli e ferili: Ira i primi 
pitKle capitan Camillo da Kübriano, compiaiUo fd ara- 
»riio da lutli; Ira i ferili il maslro di campo, e Laigi 

^imondi. 

lU«soito<53ai 

Aliora i nemici,ehe ctaasi dodici müa si erano raa- 
dai laughi vicini, nulla piü aspoUando ehe la rilirata 

^^Romani, con lerribilissimo iinpelo assaltavano alla 
••^«dai fi.inchi la oostra colonna.che senipre comhat* 

niarciava verso la marina, conducendo perö in 
l'arliglieria, le bagagiie, ed i fenti. Alla spiaggia 

aUelale ascaglionisudue punti legal^e.culle prne 
*•* lerra per incrociare i fnoclii e tenere i Turchi lungi 
"P^nio iiiieriuediodellariva.dOTe avevasi a eseguiro 
••rtttrco, per to spazio inleroo dd triangolo difeao e 

^|*'**Uo dai fiiochi convergenti. Dopo di ehe Tarmala 
si lird fuori del golfo, e die'volla per raccoo- 

"* * Corfü. 

^.    ^ irapresa del Palriarca, come si legge in lutti gli 
^^ di quel teinpo, cosi la troviamo commeadaia da 
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ciasciino, niassime dai Veneziani: percliö ebbe coii-e- 
giienze imporlanUssime, ehe snperarono di lunga iiiimo 
qualunqiie guad^igno fosse poluto venire dall'acqiiijlo 
di qiiel luogo. L'esempio dei Roinani tra gli amici rilevö 
lesperanzegiä quasi morle; e tra i nemici coslrinse Bar- 
barossa, per paura dt perdere !a Prevesa, alevarsi insul 
punto deir asscdio della Canfea, liberando aH'improvviso 
(come poi si seppe) dalla terribile ambascia i Canriiotli. 
Perö il ribaldö se ne venne proprio nel golfo deU'Arti 
con lutla Tarmata sua a cercare la nostra; e fu coslreiio 
restarsi impolente; perchö cos\ vicino non eragli cialo 
piü imprender nulla senza esporsi a pericolo". 

Di quesli falli parla il medesimo palriarca Grinimi 
in una letlera del dtciannove di agoslo, diretta al Ricci, 
lesoriero dell'armala roinana in Venezia, il qnale l'iii 
conservata nei suoi regislri, ed io qui la- pubbiico com? 
documenlo importante ed inedilo": 

c 19 ag05to 1538, di Corpiiü. 
» neverendu nionsignor Giovanni. — Si ebbero lä 

notizie vostre per il scliirazzo" die giunse quivi; com« 
r havrä inteso per leUere di Bernardino", et sirnilmenK 
la nave .Malipiera con le munizioni accusate: al ehe P^^^ 

accaderä dire altro. 
** Bosio cit., Hl, <78, B;   t Sebbene fallo non vcnne al P* 

triarca per li gagliardo soccono ehe al CasieVo della Prhesi det 
i Turchi di Lepanto, fu nondimeno cagione ehe Barbarossa da Ga- 
st tevaiSe. » 

** MARCO GHIMANT palriarca d' Aqaiieja e lesato aposloliro ^'J' 
Tarmala dl Nostio Signoro,  Letlera a momignor  Giovan-ii f- 
leioriero deU'armala medtsima tn Veiesia. — ABCHIVIO RICCI, ' 
lume intiiolitto; Tesorertd rtelV arinala, IX, 463. 

" La S:hirajjo era navetta riacarico, Usala dai Levan'ii' 
quel ipmpo. — Come sopra a p. 436. 

•• Bei-nardtno,  cioö   Bianchi,   SPgretario  del Patriarca, P* 
mezzo del quaie si maoteaeva la corrispündeoza ordinaria tra 
Legato e il Tesoriere. 
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« Credü ehe havrete inteso, pur per leltera di Ber- 
närJino, del noslro aiidare all' impresa della Prfevice. 
Hura vi dirö succintamente ehe, desideroso di fare ser- 
vilio et cosa di honor a Sua Santila, a quesli giorni 
passali mi deliberai di far qualche effetlo, et di non 
perder piü lempo". Di modo ehe essendomi deUo da 
niülii ehe l'irapresa di essa Prfevicc sarebbe raollo fa- 
cile, el ritrovandomi io alta Parga ", quivi discosta 
quaranta migha, deliberai lentarla. Et cos! il dominica 
ehe fu alli undici fei:i dismontar la geiite, ehe polevano 
essere du oltocento faiili: et la nolle, posla in terra l'ar- 
hglieria per batterla, falle le irincere et difese al megiio 
ehe si pol6, cominciammo la maltina segueiite a bat- 
lerla per lerra et per raare. Perö io con tuua l'arraala 
«nirai da i' allra banda sotlo la forlexza per it golfo 
Mnia danno aicuno, ancorche provassero le galere infi- 
D'ie caiiDOiiale di neniici. Baliemmo lullo il lune, il 
ßiarle, el il mercole, sino al giobbia mallino", ehe cl 
levammo: et Don si cessö mai giorno et nette. Talchö 
l^aveodo tirato piü di novecento cannoiiate", senza gli 

" Non perder piü /empo/.'Teslimonianza imparziale del Legato 
•poslolito, ministro papale. Perder tpmpo! in quelle circostanze, 
P*' mancanza del Doria, nel mese d' agoäto ! 

" Li Pa>ga. Questo ö quel caslello, di ehe parla H Berchet 
JWl'a lua noiissima poesia. inlitolata GH esuli di Parga. 

** Lune e giobbia. In dialetio veneto. vale lunedl, martedi, 
oprqjtierfi _ g giovpdi: e cosi Previie per Pr^vesa, ed allri idiotismi 
'* ciawiuno corre^ge da so. 

*' Caniionue qui iniende tiri di cannone intiero e ordinario da 
öiquanta [senza contare i tiri dui mezzi e dei quarli cannoni, da 
»etUfjuatiro e da dudici), tanti da consumare la munizione valulata 
• 'renia cariche per ciascun pezzo grosso di ciasruna sal6a, dispo- 
••'"ü in lerra. seoza togliere le alire irenla necessarie nei ^are, 
rte t sesttnia si valulava il complesso, come in atrun luogo dimo- 
**r«rd. Ouesto doveva essere messo a memoria dal commissario 
^f^i. perchft fornisse subito dell'altra munizione. 
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altri pezzi piccoli, ci comind6 a mancare la muniii' 
La quäle fu puLissima causa di non ci lasciar len; 
I'ulliiiia fortUTia. II marte vi furono dali doi assalti,el 
furonvi luUe piaiitale le bandiere sopra i niuri: iiia'. 
rono ributtali pur non essere soccorsi dagli altri > 
stavano dentro gti alloggiameDii in guardia dell'ariigü«- 
ria. I quali non si moverno, quasi spavenlali dal [' 
miero assalto et dalla visla di nemici ehe si irovavi 
atla campagna, et tuUavia andaveno crescendo, a piöii 
et a cavallo. 

> Per ia quäl cosa vedendo il raercore ehe muH'* 
plicava il soccorso a'nostri danni, deliberai porre l'sr- 
liglieria in galera : et cosi sügli occhi dei nemici, ehe ü 
vennero assaltare sin dentro gli alloggiamenli, levalil» 
con bonissimo ordine, la cälcammo sopra esse gaH« 
senza lasciar dielro cosa alciina, et sempre scaraoiut- 
ciando con Turchi, sin ehe si ebbero coudotle le arii- 
glierie et le alire cose ad salvameiito. 

» Poi i! giobbia mallina, havendo coUe galere l"'^ 
la notle tormentalo, el vcdendone mancar le niuniü» 
et crescere il neinico di conlinuo alle spalle, havo^ 
poca gente da polerli resistere, deliberaramo la- 
l'impresa. Et cusi venimrao fuori del golfo, salii 
perö lulti con buone cannonate. Et alla mia galei! 
loccorono cinque, perösenza mono di alcuno per r 
zia dl Dio. Utlimamenle uscimmo lutti ad salvaint 
con qualche danno perö de'nostri. Et abbiamo la> 
quella foriezza di modoruinaia, et dal canlo noslro 
lullo queir aniiuo ehe s' ha potuto operalosi, ehe nn 
puto haveriie riportato la villoria. El for&e IJdio •. 
quaUhe mio peccaio non  mi ha voluto far degno 
vederne on fine. Nondimeno io spero ehe un gi^^ 
Sua Santilä conoscerä ehe la vila mia h per sacnfi" 
nel servitio di Sua Bealiludine. Havendone scritio 1- 
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meme al signor Nunzio dicosll, et volendo questo Ge- 
DiTiile spacciare in pressa non se gli puote dir luilo i! 
pa'iicoliire: perö Voslra Signocia ne poirä essere rag- 
guagliala da Sua Srgnoria reverendissiiiia. 

» Di Duovo ci b ehe Barbarossa ha spalniato a Scio, 
elcheandava alla volta di Negroponle coirarmala, et 
dl p;ü ehe haveva naanüato quaranla galeotle alla volla 
dl Modone: el appresso queslo clarissimo Generale vi 
^ qualche sentore et dubilanza ehe egii se ne venghi 
Milo Napoli di Uümania. Et di lanlo piü si dubita, 
q^ianlo ehe le sei galere, ehe furono mandale l'aliro 
8>orno per soceorrerla, per timore di non ineapparsi 
'lei piedi di essa armata, sono andate et aucor sono 
alla Cania '^ 

»lo vi scrissi per l'ulliraa il bisogno grande del 
ansro e dei frumenti. Hora lorno a recordarvelo, ehe 
^n amor di Dio opehate ehe se ne faeci quella prov- 
'*'one ehe vedele necessaria. Et di queslo. di grazia, 
a'e ricordevole; perclife potete comprendere il biso- 
00 mio. 

»In oJtre sapete come io sto di remigi. Et la causa 
^  mi ha mosso a tentare la impresa 6 slala principaN 

'e per usare ogni via, acciö mi polessl inlerzare". 
''avendomene Dio failo la gracia, anzi haverido riee- 

qualche danno di uoinini in questa impresa, reslo 
'^ne mai disperalo. Et ancor ehe l'animo mio fosse 

In Canea. Dunque liberala dall'assedio, come 6 detto; e pa- 
öfco ''^'•'''«"'laP'"^''eia, da una parte e dail'attra. Le no- 
^^n^Tano rapide per la vicinanza dei luughi. ia qtialiti della 

•nr/^'' "oltiliidine d«i fug^itivi e degli ianrocialori. 
11^^    Mre,  pariando di rempggio tn queslo caso,   significa 
B,cc • "'^"''"' a'fn'^no a ogni remo. Chi si trovava con due , 

"* l'es' ^'^'''""''" '' ''^'•^''' pigliandonc tra i Turchi prigionieri! 
«ri   tl p''^"^''°"« *lella Prfivesa csn qualche cenlinajo di prigio- 

•      ainarca si sarebb« inlerzalo a preferenza di ogni aJtro. 
"l*«!!. Carrn de-PiTflii. —2. l 
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di non disarmare alcuna di quesle galerc die ho nieou 
(iion piücendo ancora a Sua SanlUä). noridimeno qll.•^lo 
clarissimo Generale mi ha esorlato ad disarmarne laiilo 
ehe possa inlerzarmi inlieramente; et dellenc leragioiii, 
per le quali noD vedo ne via nfe modo di polersli toii- 
triidire: et raassime ehe la necessitä dei tempi ehe liora 
cominceraimo non comporla ehe si possa fare altn- 
menii'*. Perö nii sono risoluto disaraiarne quallro di 
di quelle ehe mi parranno a me manco proültevoli et 
inlerzarmi eol reslo ad eompiraento; acciö possa com- 
parire cogli aUri et fare honor a Sua Saniilä. La qual^ 
quando havrä eompreso ehe tuito si conviene per evi- 
dente necessitä, son cerlo rimarrä soddisfalta di quesio 
conoscendo clie di manco non si puote fare. 

. Messer Miniato io piü et piü Tolte 1' ho persuaäo 
ad venirseiie. Et hora piü ehe mal parmi ehe non ^O" 
glia sentirne parola, dicendomi ehe, se io non vogl'O 
ehe slia meco, egii si acconcerä sopra l'armata '-•• 
Doria. Di modo ehe non so piü ehe fare, se non o.^ 
giorno predicarcelo nella lesta. Et quando se disponf 
de venire io to manderö molto voleniieri per soi 
sfarvi". Ben vi dico ehe in questa impresa delta I- 

" La necessitä dai tompi. Dunque i Veneziani capivano da - 
quatilä dei lempi virini all' equ>nozio. la stagione inoliraia, c i^ 
soena di armarsi a dovere, seoza andaie aH'altrui scuola. e f^ 
rScevere in casa per violenza gente straniera. Dunque la ditii- 
dei Dostri armamenti era sempre pei remalori. E piü si vede^- 
dei casi ehe porta la Variante nel numero dei le>:nl di un' arn: - 

" Ouesti i Minialo Ricci, giovaoe frateilu dei Tesoriere, if^''^ 
catoM per venturiero sull'armata romana. Siamo chiari chp i' 
tello maggiore, temeodo perdeilo, usava ogni arle a ricbiao- 
ma egIi sletle saldo. e appressfi avremo una sua relazione iC' • 
della gran giornala, al!a quäle fu preseote. ^ •,, 

MBLK, mss. cit., Geneahgia di casa Ricci, in quell'Arc 
dap. 405 3 ISO. 

m 
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Tice si ha falEo honor; ehe sempre ha voluto trovarsi 
anche egii armato nelle fatlioni coa gii allri soldali, et 
porlatosi coraggiosameiile. 

» AUro per hora non le dico, se non ricordarle di 
nuovo il bisogno niio el dclla armaia: et a V. S. de cuor 
me oITero et raccomando. 

> Da Corptiü il 19 d'agoslo 1538. 

» Marco Grimaoo, Legato apoälolico. > 

[8 settembre <538.] 

IX.— Se talunodopo lanto tempo nonavesse piü alla 
ßiemoria il falto della lega, oggi ehe siatno agii Otto di 
^'tembre, si riscuota; ch6 finalmeDle si avvicina il 
l'orno della salule, cd alla visla di Corfü coraparisce il 
i'^rioso Messia. Cosl, dopo averlo taiito aspeitaio all' ar- 
^'^^^, si usava comtineraeiile cliiamare il principe Do- 
!"'•' '• Egli seco conduce uiia treiiUna di navi piene di 
'fifinleria ?pagnuola, quasi dieci raila uoinini, cavali 
"^i presidt del Hegno; e in vece delle otlanladue ga- 
'^'"e paltuile, ne raena la nielä, ciofe quarantuna g;ilea, 
"3 le sue e quelle di Napoli e di SiciMa e dei pailico- 
^^ assoidati dalla maeslä di Carlo. Niuna galera dei re- 
*"' di Spagna'*. Dopo le visile e i complimenli, coniin- 
'^'»no al solilo le mostre e i consigli. 

Prima di udire i pareri di quei signori scendiamo 
'' portQ süiio la foriezza di Corfü, e vediamo ciö ctie-si 
t^Jö consigliare e iiuprendere in qaest'anno coU' armata 

" DoccHESTO, ehe veiTÄ per esteso alla nnta 8). 82. 
" PitrDKscio SAXDOVAL, Vida y echosUelevtperad')rCarlos V, 

»• Paoiplona, <63i, H. <8i: i JVo ze pudierm armar  las  do- 
^•"03 galeras f/ue prometieron.... la» espanolas m fueron allä. D 

fiosFADiiJS JACORCS,   Ann. genuen., in-8. Brescia, 17^7, 
*'- " yeneti omne suum bellt apparatum Corcyram contuleranl. • 
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della lega cosi oramai raccoHa come si trova; e appunie- 
remo sullacarta io breve conipendio il novero dei legni, 
delle arliglierie e delle genti, perchö a un balter d'occliio 
ciascuno possa riconoscerne la forza. Nei nnmeri io mi 
lengo al minimo, e serapre suUa leslimonianza liegii au- 
tori e dei documenti ehe per tullo queslo libro verigo 
citando. Per esempio, al patriarca Griraani non darö püi 
di venliselle galere, dovendo supporre ehe di fallo re 
abbia disannate qualiro, come egii scriveva di voler 
fare per interzarsi: similmenie eseliido dal novero i 
legni minori, ciofe le fregale e i brigantini noslri e 
d'ogni allro; nia sempre ritengo le qualiro galce dfl 
corile dell'Anguiilara, ehe alcuni mellono in disparte. 
AI Yeneziani assegno ii minimo, dicendo gälte sellan- 
lailiie; perchfe il compimenlo delle allre dieci, e un 
nuiuero anclie raaggiore essi leiievano alirove in dislaC' 
camenli diversi per la guardia e scoperla nel golfo e 
nelle isole; e assegno loro venli navi, compreso il fj* 
moso galeone, non polendosi ammcllere numero ini- 
nore senza impedire il servigio e rapprovvigionameiilo 
delle gälte, üna nnve sola e grossa, ehiamala la Cor- 
nara, assegno al Griraani"; quanlunque egli nelle sue 
lellere parli di piii navette e seliira/.zi, e della Dave M' 
lipiera al servigio dell'aimala papale. AI Doria assegii- 
le trenla navi, die baslavano al trasporto delle infaiilo- 
rie; e quaranluna galea, come Irovo dislinle a parte -^ 
parte le siie proprie e le segiiaci. Ho volulo aliresi lenf 
eonto della msniera diversa di qiiestie di quelli nel no^ 
rare le arliglierie; dandone dieci o undici pezzi a coloro 
clie tiinti ne solevano porlare ; c d.mdone seile o eimi'!^ 
solütnenle agli allri ehe slavano eontenli al numero ui 

•• MASCO GVAEZO, cit., 836: • La nave grotsa Comara. c 
mata per i( Legato. » 

M. GRIUAüI , Uttera eil. alla nota 33. 
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Dore. Nelle navi mclto soitosopra irenta pezzi per cia- 
scuna, quaiitunque compresavi 1'ariiglieria minuta ne 
portassero di piii. Heraulori iriterzali caiculo almeno cen- 
ciiiquaiila per galea; solilali seltaiilaciiique pei Veneziaiii, 
e Cfnio per ogni allro; marinari cinquarita per ciascuna 
nave o gal^a. Con quesle regoie, ehe possoiio essere 
provDie e riprovale da chiunque, corapoiigo la lavola 
generale ehe inelto nella nola ". 

" AsTONio DoRiA cit., Compendio. p. 7i: ü Gilie centotrenta- 
anque, navi piü di cirnjuanta. soldaii diei-imila imbarcali. •> 

Bosio, III, i'8, A: " Ceitlotrealaquatlra gatete, e setlanta- 
ivenavi. • 

MARCO GCAZZO, 23i, S38. — AnCHivio Ricci cit., 
E gli allri cbe di conlinuo cito, 
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deirarmata cristiana l'anno <538. 
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Ci trovinrao adunqiie dinanzi bella e fiorita arni3> 
ta: cenloquaraiita galöe di batlaglia, ciiiquaiita oavi grov 
se, irenUsetle raila Ira soldaLi e mannari, duniila e 
ciriquecenlo cannoiii, e capitani eccellenlissimi come ii 
Doria, il Cappelio, il Gonzaga, rOrsiiio. il Simeoiii, Ü 
Giusliniani e lanli altri. Erilnamo con essi in ConsigÜo; 
e chianqiie abliia fior di senno, un po'di pratica, e quäl- 
ehe letiura. giiidiclii ciö die possiaino aspellarci. l'riiiM 
di tuUi il General veneziano, senza niuna querimoiih 
dei disordini precpdenti, salula i[ Dona: e, levaiido lo 
maiii, ringraaia Iddio di poler vedere unita l'annaU 
crisliana, per numero e per forza capace di qualunque im- 
presa. Iiidi richiede ciie si dehba uscire, cercare l'ar- 
mala neiiiica, econquiderla.Don FerranleGonzaga volg^^ 
il discorso assegnalamente alla Prövesa, non solo pt'i" 
guadagnare qiiella imporlante fortezza, ma anclie pe' 
cliiudtire denlro al golfo rarniata nemica, nella sp«;- 
raiiza di pigliarsela tuUa a salvamano, come pofli: 
aniii avanti erasi fatlo nelloslaguo di Tunisi. II palriarfi 
Griinani non cliiede altro favore ehe di esser raesso aH-^- 
vanguardia: e per le recenli prove falle in quei rivagg- 
promelte condurre gli alleali a sicura e segnalata vULoria. 
Gli allri a una voce ripetono ballaglia e vitloria. 

II solo Andrea Doria si contrappose a lulli, e nor. 
comparve piü quegli ehe inPmo allora era slalo. Uom:' 
eccellente, gran mariiio, di alte senno, e di cuor ma" 
gnaiiimo, fedele a chiunqne lo aveva assoldato sen2" 
olTenderlo, benemeriLo di pspa Ciemenle, viltorioso • 
Corone. degno di soinnia lode per tuilo il quarto ü' 
miei libri intilolalo .'d suo nome ; in snmma lo abbiam 
niesso e lenulo in graude oiiore, secondo il merilo s»^ 
e it dover noslro. Ma ora !a fede dei tratlati, la saluU' 
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di lulti gli stati d'Ilalia, e la suprema necessitä civile e 
religiosa del crislianesirao nel secolo decimosesto, mi 
costiingoiio a compiangere la sua e la noslra sven- 
lura, ripensando mestaineiile quaiito migüor coinparsa 
avrebbe falta quesl'anno in Levante sollo miglior pa- 
drorie. II Doria veniva fresco fresco dall'Acquamorta, 
bene itideltalo Cüll'aslulissimo Carlo e co'suoi cotisi- 
ßlieri, donde traeva soldi ed onori col paUo di tenere a 
s'-gno i Venezianl ed ogiii allro. Perciö nel consiglio dei 
dieci di seltembre, ia vece di meliere anirao, fecesi 
con grande sfoggio di leoriche marioaresclie a sciori- 
larele infinile diiricol[;i delle ballaglie navali, aggiun- 
gendovi i sinislri delle traversie, delle correnti, dei 
i'enu e delle lempeste equmoziali. In fioe coll'ineso- 
rabile rigore della logica prese a svolgere tuUe le con- 
**tiiefjze ehe aveansi a cavare dalla sua lardanza. Pro- 
^l^'iiö la necessilä di tenersi serapre vicino a quaiche 
graa porto di rifugio, esciuse il punto principale della 
"fivesa proposlo dagll allri; e per nioslrare ehe i di- 
*c?ni suoi miravano a piü alto vantaggio, propose nulla 
J>eöo della conquisla di lutta la Moröa, cominciando da 
^'rassoe da Lepanlo; allegandone molte ragioni, e spe- 

^'alinente il comodo dei ricoveri ehe in ognl fortuna di 
^3re avrebberu quivi iocontrato ". Trislo preambolot 
•^rjcerca del rifugio, e non del nemicol 

.   Niuno degli asianii si ardi replicare airoracolo dilli- 
J"'^o per non rompersi fin dal priucipio. Ma perchö a 
''•er andare da Corfii a Patrasso e a Lepanlo, secondo 

J^'äegno di Andrea, doveva l'arnnata della lega neces- 
f'^meoie passare innanzi alla Prfevesa, dove era Bar- 

Bosiorit., m, riS. C: • Igenerali temtero consiglio.... Non 
^^^^^ "i Principe il lener l'armata a quella traverita.... Slagione e 
^^^•ntnctafi a rompere.,.. e per il parer suo andare all espu- 
^^^ Ä lepanio e di Palrasjo, quindi la conquiita della Morea. » 
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barossa coU' armala nemica. gli aliri capilani di Yeiiezia 
e di Roma moslrjrono di coutentai-sene, sotlo cspress:i 
condizione die. iraversando di !ä, e prima di procedeiY 
avanli,si dovesse presentare la l.allagliaal neraico.Pen- 
savano cerlaine.ile clie Barbarossa, alineno per ripuia- 
zione, non avrebbe mancato di accellarla, nö a so slcs^: 
sarebbe fallita I' occasione di vincerla. Inlendevano luH 
ehe il primo assunto di campagna navale deve esser' 
la distruzione o V avviümento deir armala neraica; senn 
di ehe ogni altra fantasia di caslelli. di isole. di porH, 
non puö ton.are ehe vaiia. Andrea medesimo erane piu 
d'ogni allro persuaso, e cosl aveva fallo esso slesso a 
Corone: perö coslrelto dalf evidenza, e dalla maggio- 
ranza, acceltava il parLilo, come colui ehe altresl ben co- 
nosceva le diverse maniere di presentare la baltaglia- 
volendo o non volendo combaltere. 

m seUeinbre^338.] 

Intanto II primo atlacco non mira a Barbarossa, 
ma ferisce di punla i Veneziani. Conciossiachfe Andre) 
per lenerseli^soggeui lanto clte mai non polessero fare 
diversaraenle  dalie sue maccbinazioni, preso pre'eä 
dallH gälte della repubblica non provviste a sufficieni 
di fanlerle, richiese solennemente al generale Vmcen^ 
Gappello di lasciar monlare in ciascuna delle sue ga' 
veniicinque fanli spagnuoh di rinforzo *^ Yincenzo lu^ 

" Joviüä cU.. 373:  . VeMtis triremibus non  plene cofß'^^^ 
Awiam d,mreba„t.... guod ab initio preüdium ''"Pa"«''"'"   .^ 
tum, qnod distribui in lenetas triremes debebat ut propugnaUr 
Armiores eicdtrent. süperbe repudiasient. . ^ 

Bosm, 178. C: . Per metteni al Hcuro il F'"^'?*  ,^ ^ 
prese i-isolu-Jone di rinforzare le golere veneziane,  '''**f.''"    .j.... 
meltervi dentro venlicinqw soldati per galera.degh spagnolivt 

e queito anrhe per asticurarti. ' .—ifi."'*' 
UAMBUI.OROSEO. cit..i28: • H Cappella accellaise^^ 
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bossi lutto alla insoieoLe proposta: ma si contenne, e 
hspose scusandosi di iion poLerlo fare seiiza espresso 
comandamento del Senalo. Si olTri nondimeno pronlo a 
rinforzarsi al bisogno, togliendo geiile dai presidS di 
Coifü e del Zante, e specialmenle dalle due grosse bri- 
gaie di riserva sotio Pasoito Pasio di Bologna e sollo 
Giacopo da Nocera. Di piü domatidö, anche senza allri 
rilifürzi.diesser collocalo in parleove fosse inaggiore il 
pericoio e piü difTidle la rilirata, in lullo a giuJizio e 
a piacimeiiLo del Principe. II genovese ed il veneziano, 
ambeJue scaliriti, dissiinularono : quegli conlenlo della 
superiorilä assunla, e dei partiti ehe Irar si proponeva 
l^fiio dal coiisenso, quanto dal rifiulo, pergovernare le 
cose a suo talenlo; qtiesti olTeso dal sospello ingiurioso e 
'^''ll'atienlatodiservilü volula^!li imporre. 

Notate adesso come (quanuinque per equivoco) il 
^^n\i di Giannandrea, iiipote ed erede di Andrea Dorja, 
f^«! fuori per la prima volla dalla penna del gravissimo 
'^torico e cavaliero Giacopo Bosio proprio al proposilo 
''el'e pretensioni di meliere soldüli spagnoli nelle galere 
'cneziane"; quasi ehe niun allro nome meglio del suo 
P'^'esse legarsi a quesli Inmeüi, da In! poscia ripetuli 
^ nschio di condurre gli alteali sul punio di rouipere 
'•^ßuerra mulua qualtro giorni prima della baltüglia di 
^panlo. Tanto erauo radicati cerli arlitlzi nei consigli 
*^' Carlo e di Filippo, e dei minislri e degii eredi! 

^ Ofchibugeri spagnoli per ciascunagalera.... egtidiste chequando 
*^hite parso mettgre altra genle aviel-be fallo renire allri Moldaii 

"'Pplemenlo.,.. Il Principe non disse altro, mostrando restar sod- 

** ßitsio eil., III, nS, E: • n generale Cappella non volle in 
"ofcuno i toldati spagnuoli tiflle tue galere....   Con  lullo ciö il 

""•'pe non lasctö di pastare ollre, e mandö innami qualtro gaiere 
^^"•ico dl Giovan'Andrea Doria suo nipote. • (Leggl di Giannellino, 
'chö GiaDnaocirea non era nalo nel <538, ma TaiiDO segWJQle.) 
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Ben so ehe i Veneziani non usavano empire di genic 
a riljocco le loro galee. cooie eiiipivale Andrea, .senza 
ppesa, coi soldali di Carlo; ed anclie so ehe lascianJo 
allriii il vanlaggio dei numeri non perö di meno corre- 
vano in valore i Veneziani alla pari con Uilti. e lalvolla 
anclie di piü. Ogni nazione lia il SQO modo tradizionab' 
di eqiiipaggiare: gl' Inglesi, per esempio, fino a qiiesii 
Ultimi leuipi lianiio usalo tenere il seitecenlo dove ; 
Francesi meltevano il mille;e cosl diversamenle i Por^ 
loghcsi, gli Americarii e gli Olandesi. Ciie perö? Vale- 
vano furse meno per questo gli uni degli allri? 0 vero 
quaicun di loro ha mai preteso, Sotlo colore dell'alleai-- 
za. di mellersi di filo iu casa allrui a venlicinque per 

volla? 

t23sellembre 1338.] 

X. —Non farei iroppo conto degli inlrighi minon, 
se non fossero maghe di rele maggiore, nella quäle 
trovü avvilnppali gli uoraini, i falli e i coslumi clie im 
Studio fedehnenle rilrarre dal priricipio alla Tine cd pHi 
siero e col discorso, perchfe piü facile c piena cotiosceiizJ 
ne piglino i lettori. Chö se aniano fnggir faslidio, p^'^" 
sino iunaiizi: e dal venliciiique dei Buogni venganoal 
venlicinqne det settemhre. Passate allre Ire seitimane im 
gli slenti dei consigli e delle astuziel Ecco tutla l'armaia 
cristiana fuor dcl canaledi Corfü scorrere a velaversüla 
Pr&vesa, secondo le mezze misure fermate in coosigli«- 
Alla -vangiiardia le gal^e papali guidale dal Pairiarca, »el 
corpo di battaglia le gidfee dei Principe colle antenne tinie 
di nero per segno di speciale ricognizione, alla cuda i 
Veneziani, doenti di esscre al lerniine della siagione- 
consunli dalla lardanza, avuti a sospetlo e minacciali iH 
servilü. Le navi d'alto bordo, lulle sulla destra, püi I^J- 
ghe a uiare, e in due squadroni; Tuuo condotio J^ 
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Franco Doria genovese, l'aUro da Alessandro Condul- 
iuieru veneziano. Co» quesla ordinaiiza I' armala cri- 
siiana si preseiila allefauci dell'Arla^si allels, da fundo, 
epassaquivi la nolle sull'aiiciira.Gli esploratori vatiuo e 
veiigono, porlando le relaziuni dell'ifrmala nemica rac- 
cliiusa nel golfo; e diconla iniiiore della noslra, vuola 
ili gente, e piena di paura. Nella noUe Ariadeno ed An- 
drea mulinano disegiii, e giä ciascuno lia preso il suo 
parlilo: anzi meglio, aiiibedue sono venuli nel!' isfesso 
divisamenlo. 1/ uno e 1' allro si propone di sfiiggir la 
baUaglia, e iiisieiiie di far le visle di cercarla. Le ragioni 
loro lolalmenle diverse, learli uguali, l'oneslä e il vaii- 
laggio al Pirata. Venga, chi vuole appreiidere arti pel- 
legriiie: venga e veda come possono mostrarsi grandl 
baiiaglleri due ammiragli cbe ooo voglioQo batlersi, 

[26 setlembre 1538.] 

Fermo nei suoi ripiegW, e senza dare un rainimo 
faslidio a ciiicchessia, Andrea la maltina seguenle dislacca 
il suo Gianneiiino con quaitro galere, e lo marida verso 
il golfo a sfidar B:irbaros5a: e quesli, provocalo in que! 
iDodo, rispunile alia presenza di luUi essere egii capace. 
tli uscir fuori, di restar denlro, di acceltare e di riliuta- 
re, luiio in un tempo. Eccolo: sguinzagüa sei galöedisal- 
lierate; ehe, costeggiando a inano mauca, dänrio segno 
*Ji Voler trascorrere alle spalle de* provocaiori. Ed ecco 
Giarnteilino a sua volta ehe si gitla rasente la spiaggia 
Pfr lagliare la strada ai nernici, o per licacciarli a can- 
"onate nel golfo. Un'oFa dopo escono di lä allre sei gal&e 
^iharbaresclii: e di qua per segnahdi Andrea mnovono 
Ti^iiro di Malta e due di Roraa, provocandoli a com- 
baiiere in niimero pari. Sembra ehe acceliino, levano 
'•«mi, sparano cannonate: e i nosiri arrancano per gua- 
<l3griare la bocca del golfo, e per costriagerli al com- 
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batlirnento. Ma ehe? I barbaresclü si ritirano ; e gli altri 
dänno loro il buon viaggio con una salva di palle nei 
ftaiiclii. Appresso fan capolino altri qiialtro;e il Grimani 
con pari niimero corre allo scliermugio. [n somma du- 
rari'Jo alla luiiga lo strallagemma, e uscendo piü volle ie 
qualtro e le sei galere seiiza profilto, finalmente lutli 
inten'dono I'asluzia del Pirala, ehe lenla deludere e slati- 
care i Crisliani, dappoichö combatlere apertamenie noii 
ardisce. E lulti eziandio inlendono l'arte del Principe, 
ehe parinienle non vuole combatlere, nfe meliere geiito 
In lerra. nö assaltare la Prövesa, nfe chiudere il golfo, 
nö ripetere le bravure della Gololta*'. Fall« adunque 
le visle di aver compilo al debilo suo, secondo le de- 
lilieraziorii del precedente consiglio, e levatosi un po' di 
Grecale dal golfo, Andrea spara il segno diHla parlenza 
per lulia l'armala, e fa vela verso Santamaura. ISon 
calza qui forse bene il proverbio, ehe le cose passano 
tra corsaro e pirala? 

[27 settembre <538. 
AU'alba, Grecolevsnte niancggevole.] 

XI. — Giorno per sempre memorabile, e fin dal 
primo albore, ii ventiselte di sellembre, quando l'ar- 

•' JoviCä eil., 3"2, 18: • Turciccs namque triremei quatuor, 
cum expeditis tolidem iriremibui egreitw eludendo rurstis intrafauces 
se recef.ere. > 

Bosio eil., in, <78, E: o üscir ji lidero sei galere disalbo- 
rate dalia bocca deU'Arta.... c poco dopo altre sei.... gli awiö in- 
• ontro il Simeone coUe quattro gatgre dellci ReUgione e due del 
Papa..., Dupo ne mcirono altre quaUro.... il Pat'iarca Grimani U 
fece ritirare. e 

AMOMO DOBrA, Contpendio cit., 74: • Barbarossa uscilo 
con parte delle sue galere a scaramussare.... Andalo Andrea co" 
tutta Vantioti, et parendoU di non teatare i'entrala, et dt ttar /'J'"' 
inuUle, deUberö parlirsi. • 
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niata cristiana, fiiate una trenliria di migiia con venti va- 
riahili e mare grosso neila notte, e fermalasi allorno 
alLi S^ssola, isoleila a potienle di SaiUamaura,esseiidosi 
la lüaiLJua messi i venli di Grecolevanle, coi quali noii si 
sarebbe poluto doppiare capo Ducalo per andare a Le- 
panlo, giunse l'avviso ehe Barbarossa nioveva appresso 
con luUi i suoi. Le guardie dei calcese, poco dopo 
sciamavano niaravigliale, dicendo vedere Tarniala dei 
Tiirclii in bellissima ordinanza. E lulti monlando ad allo 
ripelevano: bellissima. Imperclocche essa veniva a veie 
gofilie. aiilenne parallele, carro a siiiistra, verito di Gre- 
colevaiite lu^iieggevole; e preseiitava da lungi la tigura 
di ana grande aguila bianca, comc se col corpo e culle 
ali disiese sorvolaiido lieve lieve, radesse i'azzurro 
c^iupo dei mare. Faceangli tesla venti galfee roslrale di 
änliguardo, lulle pomposamenlc in armi, e coperle di 
kandiere variopinte: indi sfilavano sul collo in piü ri- 
S'ie le fuste cangianli dei pirata Diagut. Ingrossavano li 
corpo Tenlisei gal^e di Ariadeno, alTusolate in romljo, 
Cölla capitana oel centro ed il ricco stendardo vermiglio 
•^ll'impero. Salecli-rais con venliqualtro galee spiccava 
31 volo l'ala desira, e Tabach-rais con allretlanle di- 
steodeva l'ala sinislra. E la coda a pennoncelli spiumac- 
"^'aii aprivasi con piü lilareili di brigaiitini e di fusle 
condoue dai pirali barbareschi". la somma l'armala 
cfliica coniava Dovanlaquatiro gal6e, e sessanlasei le- 

* Joviüs cit.,  in-fol.   Basilea,   <578,  p.  373:  « Navigiurum 
* generis qucB remis agunlur cenlum quinrfuagintt,..,  Uvioret 

y^ "^yoparones.... Meiiim aciei cokcerebant comua tanio ordine ul 
^t'ndenlis a'iuit(Bsp«ciem prceberetit.... Mirabunius Auria.... n 

Bosin, 479, Ci « Aniö Barbarossa COM ü bella e ben inlesa 
"AOnja ehe con maraviglta ne fu non poco daW islesSf) principe 
'** wii^a/o, Tutta l annala rappresentava la ßgura d'un aquila. 
^ (fand* ali spiegasse. P 

DE H(iijim,X,SI3: . SsnUK-reis, Tabdch-reis. » 
GutULBOTii. Guerra de' Pirali. _ 2." 5 
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gnelli: diinque di forza e di numero valeva a pena b 
nietü ilf-'lla nosira. 

Ora seguiamo con attenzione gli ordini del Doria 
e le m.iiiovre dell' arm^la crisliana per coniinuarci si- 
curi iiel i;iudizio, secondo la ragione dei fatti e delle 
condizioiii speciali del vento e del mare, e delle mos^e 
nelle ore diverse della slessa giornata: cose a bastaiua 
disliiite dai conlemporariei, luUochö artiriciosamente 
da l;iluno volule coiiforidere per pescare le scuse nd 
torbido. Peuso per la loro imporlanza Irallarle a parle 
a parte, come segue: 

(27 seltembre 1538. Levata di sole, 
aii'äncora presso la Sössola, 
vento Grecolevanle maneggevole.] 

Alla comparsa dell'armata oltomana da ogni altro 
rigiiardüla coii ammirazione e dilello, impensierisce ü 
piiiicipe Doria, percliö vede ormai viciiio il inomentö 
decisivo, tenulo inlino allora con tanto sludio loiitano- 
PerC) a pigliar lempo senza. suo carico adopera il nolis- 
simo ripiet;o dei consigli, stirigliaiido ie lingue a lungl" 
ediversi discorsi. Chiama a s6 i maggiori:ecome seilen 
avessero giä poclii gionii prima deliberato di cotnb^'' 
lere, rimelte ogni cosa in dubbio, e ricomincia: Eoco. 
dice (come se gli allri lo ignorassero), ecco sloggiat« ' 
neniico; eccolo in aperlo mare alle nostre spalle. i^o" 
puö fuggire, nfe ascondersi, sta a noi comballerlo, coio^ 
vogliamo. Ma bisogna pensarci bene, prima di melteri:' 
al rischio, percliö sarebbe iniilile il penlirsi dappoi- L' 
saiule della cristianitä, e la ripulazione dei nostri pr'"' 
cipi dipende da quesla armala, perduta la quate ito"^ 
abbiamo allro per difendere ie noslre marine. PÜi "' 
tuUi peusi il general veoeziano, ehe insierae alla ruiß^ 
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(leH'armata sua ne andrebbe per la repubblica la per- 
iliu (iello sino e della libertä". Non parvi di senlire i 
itiedisiiui proposiü ehe dopo Irenla aimi correvano per 
la Locca dei minislri spagiioli codliimaraenle a!la pre- 
seiiza di don GiovauDi, e la nialUoa slessa dellu balia- 
güa di Lepanto? 

11 generale Yeneziano risponde non volersi perdere 
nfe punto nö poco in sinistri presagi. Sapere ehe i suoi 
Sigdori di Yenezia hanno giä preveduto ogni cosa, e 
comandatogli solamenle di combailere senza paura. Lo 
nieiia il Principe alla vanguardia, ai maggiori pericoii, 
ilove a lui piace, andrä risolulo, per la fede, per la pa- 
tria: e trovandosi bene in ordine, con si bella armala, 
saperiore di numero e di forza al nemico, nel giorno 
lafitolungaraenledesideralo, non altro poler pensare die 
lötiaijüa e villoria**. II palriarca Gnmaiii, per non dar 
SQbiio coniro il Principe, discule un poeose sia nieglio 
per combailere il muovere o 1' aspellare: poi volgendosl 
>lle proposle generöse de! Yeneziano, agt;iugiie die se 
> priDctpi coliegati avessero volulo solumto pensare a 
conserv'arsi l'armala nun ravrebbero fiitla uscire dai 
Poni, iiö mandjlala in Levanie a sfidare i nemici: con- 
cliiude ehe alla visla dei Turdii e di Barbarossa non si 
puö pigliare ailro parlilo ehe di comballerli e vincerli, 
per liberare uua volla la crislianitä dai pericoii e dagli 

" PARLTA cit-, 61: « Si tomö di nuow a consuUare.... allhora 
*• Dorja disse: Bisogna per cerlo pmsai-ci bene.... perdvte quesle 
hrie i dis,,erato ogni soccorso. » 

CKSARB CAMPASA. Vita di Filippo 11, in-i. Vicenza, ^(•.f^5. 
'''"e I, (leca ii, p. 37, b: t Quhi si ebbe lungoeprudenle comiglio 
^ vanlo ti havetse a (ure. » 

" ULLOA ALF'^SSO eil., \al: ' Si dire per cosa cerla ehe il Cap- 
f*^.vcdendogUnimici. detideroio di combailere, disteal Principe.... 
'4e fgu gra presto.... gli desw la vanguardia.... ii porrebbe volet' 
'^> ai primi pericoii. • 
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insulti ". Gli allri insieme ripetono batlaglia e villoria, 
lanto piii ehe, durarile il consiglio, il venlo ö sallato a 
Levaniescirocco. vaniaggiaso all'arinala crisliana per 
piombare con tiitia la forza delle galere e delle navi 
coniro il nemico. Onde il Principe, col volo di luiti, ter- 
min:i dicenJo: Dunque cosi sia: e favorisca Iddio il 
noslro ardiiiienlo. Pvondimeno la consulia Iia fallo per- 
dere tre ore, senza di die saremmo giä alle niani. 

[27 settembre *538, 
9° m. Levanlescirocco fresco.] 

La deüherazione della hallaglia sl propaga in uu 
baleiio Ira le genli con següi di inanifesia universal 
conienlezza. Presii a salpire, a far vela, ed arrai ia co- 
Yerla. Le navi divise in due corpi sulle punle deüe aii: 
melä sulla deslra al coniando di Aiessandro Condulmie- 
ro, capilano di un galeone veneziano; melä sulla sirii- 
slra con Francesco Dorla. Le gaü-e in Ire corpi, distanli 
due gomene Ira loro, e scaglionaii da sinistia a deslra. 
II Principe di vanguardia e piü largo a raare, appresso 
i Veneziaui nel corpo di baltaglia, e il Palriarca ullirao 
al retroguardo, piü vicino ail'isola di Sanlaniaura". U 
gali^e di ciascun corpo luite sopra una Imea dislanll, I'una 
dall'allra per la mela della loro lunght-zza: e lanlo bene 
vanno per la via assegnala e descriiia nella Carla con- 
suela dell'ordinanza, ehe meglio non andrebbe sulla 
Piazza un drappello di lauzi veterani. 

" MAHBRISO ROSEO cit.. HS: « Il patriarca Grimani e il ge^- 
rale dei Venesiani toUecUano il Doria al comb'itlere. > 

" Bosiorit.. *80: • Ai'endo ogni galera ü luo luogo in confo'- 
miiü dell ordiite Wie. in una carta pariicolarmente descritto, si er» 
mandato a ciatcuna galea per crdine del Priwipe. • 

PABLTA , 63: « Volle il Doria coUe tue galere porsi dinansi 
agli altri. tenendo il Uogo dalla parte del mare; al Cappetlo aiscgn^ 
la baltaglia, « tulla relroguardia il Griimno. • 
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Barbarossa da sua parte, vedendo a vele gonfie e 
con si bell'ordine tutta l'armata crisliana farglisi in- 
coulro, palpila piü d'Andrea: prevcde vicino non 
solo il comballimenlo, raa piü anclin la sua iiiliera di- 
sfaita". Nondimeno acconciandosi alla necessllä, scom- 
porie r^iqiiila, e dislende la curva in figura di mezza 
luiia. studiandosi a remi di accoslarsi alla lerra per gua- 
dagnare sopravvenlo. Dunque i dne padroni del Medi- 
terraneo c\ danno nella maltinala buon saggio deila loro 
abilitä, e in modo diverse: cliö il Pirala, inteso diril- 
tämenle al suo scopo, si copre di figure bizzarre ; e il 
Corligiano conduce linee retle, inleso pur col pensiero 
eco'fatli al rovescio. Non giä ehe l'arle del navigare 
e del combaltere consisla nelle connparse degli aquiloni, 
(ielle lunate e dei retlilinei: ma e'son segni evidenli 
della sicurezza e intelligenza dei capiiani; come pur 
(äeH'arie e obedienza dei marinari, e della agiülä e ma- 
nepitlo dei legni. Segni di eccellenza nei sopraslanti e 
neue masse: non essendo dubbio ehe gran cose saprä 
fare a un bisogno e per necessiiä, chi sa farne a soprab- 
^ndanza per diletto. 

[27 seltembre <Ö38. 
Mezzodi, boDaccia.} 

Intanlo le duearmale si appressano, giä sono vicine 
s un miglio, quando sul mezzodi il vento ehe infino a 
'ä laiiio bene ha portato 1' arraata crisliana luUa unila, 
riavi e gal&e. cade del tullo e si fa malaccia con quäl- 
ehe rifolo dalV islesso quartiere. Tutli ricbiaraano le Ire 
^re perdute nella consuUa. La piccola di^tanza dl un 
^'ßlio si polrebbe superare coi remi in dieci minuti: 
^a le navi reslerebbero indielro, e le gälte andrebbero 

" AsTONio DoRiA, Compendio eil., 76: « Barbarossa, vcggen' 
*oii aniar lopra le navi a ceü ptene, hebbe terrore. » 

y 
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sole. Perciö il Princips melLesi in giolito: tanto ass(?gna- 
lamenie, ehe aicune navi piü deslre e veliere, fatii i 
colteilacci e scopamniari, e raccoUa ogni bava miiiim:; 
di venlo, pur gli passano avanü. 

Primo di luUi il galeone del Condulraiero, coperlo 
di cotone da ciina a fondo, tira alla punla dell'ala di 
Tabach, e lo provoca in modo, ehe costui si rtsolve di 
farlo assalire da una falange di gaiere, perehö lo caccino 
a picco. Comincia pprtanio la delta falange a irarre coii- 
Iro il galeone; e il Conduiiniero nuliaiuenle risporuli'. 
aspeüando dl metlersela luita vicina. E come si trova 
tanto da presso da avere ogni colpo per siciiro, lancia 
ia prima liancala a carlocci di scaglia, e scopa via d'at- 
toriio quanti Turclii si moslrano; si ehe ai poclii rima- 
sti in vila parc un'ora ogni ist^ntc ehe lardano a f«?- 
gire". Animalo da questo suecesso, il Condulmiero si 
prepara a conciare per siraigiianle raaniera tiilta l'ala 
di T;ibacli; e giä il galeone di Franeo Doria si uiette in 
piinlo di fare altrellanlo sull' ala dl Salfech; e tulla l'ar- 
mala cristiana, soldati, luarinari, spagnuoli ed ilaliani 
(so ne togli aicuni silenziosi politiconi), luUi chiedoni) 
ehe si debba non solo arrancando, ma volando, se ßa 
possibile, investire 1'armala neraica: tuttl vedono di 
aver cinqiiania galee dl vanlaggio, alcuiie navi giä in- 
nanzi, e le altre vicine". Ali'inconiro Andrea, mante- 
neiido le riserve assunte dal principio, fa dare qualehe 
palata, e tra la maraviglia di luui colle sue gal&e pig''^ 
UD giro di lungo circuiio dalla sinistra allorno alle D^^' 

" ULIOA cit., 157, fin: • Dal galeone farono disserrale Utr.'- 
connonala rhe fece rilirare t Ttirchi non sema gran danno. • 

" Pm-bKSCio SANDOVAL  eil., < 84, b. : • Ljt de la liga qu'er- 
batalla.... nunca hombres esluvieron con m^iyor gana de prlear, 9"' 
lo* de la liga aquel dia.... peJian batalla Vicente Capello y el f^' 
triarca.... Ko r/uerw pelear Andrea de O'ia sin las naoci. » 
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Tcrso il largo del mare^". Forse clie Giannandrea col- 
rutossa arte non ailargossi a Lepanto? 

[27 seltenibre <538. 
3" s. boQüicciii.] 

Barbarossa intende benissirao quella lenlezza e qiie- 
gli aggiratuenli lontani, e ne piglia cotiforto. Spera ehe 
i Cristiani se ne andranno senza far nulla. E non vo- 
leiidoli provocare, anzi parendogli gii troppo di essere 
sialo !e Ire ore a fronte di armala lanio superiore, co- 
mincia a dare lento lento alcune palale iridietro, lirao- 
dosi verso terra. In quel punlo lo sdegno divampa dai 
peui generosi, in ogni trigala si mormora dei Düria, e 
idue generaÜ di Venezia e di Roraa COD velocissimi pa- 
lischermi corrono a trovarlo, pregandolo e scongiuran- 
^^^0 ehe dia il segne della baUagHa, levi in alto il 
irande slendardo, e non perda occasione lanlo prcpizia 
sdesiderala". Andrea in gran sussiego risponde buone 
Parole piü all' uno ehe all'aitro: e gli esorla ainbedue 
^^ riiornarsene a bordo, e di osservare alteutumenle di 
'^a mano a mano i segnali. 

** CLLOA, 137: o II Doria..., facendo un Iwfgo circuito, senaa 
^"'"'eatle mani coi nemii, faceva maravlgUare of/nuno. m 

MABCO GCAZIO cit., 239 :• /i Principe un' allra volta ad- 
^•etro e di fuori delle navi ritornnsH. • 

VEBDIIZOTTT rit.. 660: • La vera cagione dei rilard'i del Doria 
"^ lufüa slala tempre. Non voleta combaltere. Nä tardö molto a 
**i'j'«(orlo chiaro. s 

PAHITA cit., 68 : « /i Doria risoluto, come mostrarono tulte 
*otterpasioni j^a^ ai non commettersi al risrhio delUt giornata. » 

*' P*HrTA cit , 67: » /I general Cappelln ed il palriarca Gri- 
^'' üHdarrmo ad alta voce ehe non ii perdesse omai piü lempo..., 

«'Ouria ditse: Andiamo, signore, ad urture i nemui rfie fuggono; 
' '*'"|>o e le vori dei soldali ne invilaiio.la vittoria inoslra, iu sarö 
* t'^tUi ad initsUre. » 

MARCO GtiAzio,239: • IIgeneral Cappella andato da{Prenco 
** • Cha facciam not ? CW twn invesliamo nei nemici ? m 
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[STse'tembrfi 4538. 
Ö" s. Scirocco fresco.] 

Un ora prima det Iramonto ridonda a UD Iralto il 
vento fcivorevole da Scirocco: benelicio solenne per tiiUa 
I'armala cristiana". Giä le iiavi in massa ripigliaiio l'ab' 
brivo, giä si avanzano per iiiveslire i iieinici; e le ga- 
\be anclie senza 1'uso delle vele e dei remi, per sola 
spiiita dei venio ne'corpi agdi^simi, da s6 son veiiuie 
laiilo vicino, ehe i mariimri possono dislinguer bene i 
colori, ie veslinierua, e i paurosi sembianli dei Tur- 
clii". I Crisliani di ogni nazione e di ogni parle ripe- 
toiio: baliaglia, ballaglia. E vedendosi con tanli vaniaagl 
di numero, dt forza, di navj e di verilo; all' inconlro il 
neinico avvililo, fiiggiasco, presso a terra, accertano COD 

proiito conniUo di sbaragliaiio. Ma ehe? IQ qael pro- 
ciulo Andrea, senza dir motio ad aicuno, e senza f^r 
segni, contro ogni ragione di mihzia, e fuori delU 
espellazione di aniici e nemici, scioglie le vele, pigha Ü 
•venlo, melle il timone alla banda, si allarga alqüanw 
a ponenie, e poi con tulte le sue galere, e Tento 
poppe se ne fugge a Corfu ". 

]D 

" MMICO GcAzzOfSlO: « N'll'hora cho H tole si preparur^ 
per tuffarsi, un neinbo con alquatito di vento leootsi.... per taiädrt J 
vela a Corfü. » 

OLLOA, 458 : • Nembo col vento di Scirocco. » 
PARUTA, 68. 

•» Bosio cit., in. «80, D: « Barbarossa si era ffiä/a«W (»**" 
cinato, ehe dalle galere del^e Religione si discemevano i coloii äe'-' 
giubb« e dei veslimenti dei Tarchi. B 

" pBfDBScio SASPOVAL cit.. <85: • Andrea de Oria.... *'« '""^ 
cierto ni respeito echö le buetta Ji Corfü, ha^ia do corria el üi'"'^ 
haviei}do perdido aquei dia la honra y fama que de i/Mii cup*'^ 
ten'ia. « 

Bosio eil., ( 80, D:« JI Principe fece dare il timone alla ba»^'^' 
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[27ReÜeml)re4538. 
li tramonto. Scirocco fresco.] 

XII. — Älla vista di tale ontosa e inaqpetlatn fiiga, 
i'armata, navi e galfie. Veneti, Spsgiiuüii e Uomaai, 
caijdero nolla confusione, ahbandimaU seiiza governo; 
ififino a die questi e quelli, e poi tutli furono di av- 
Tiso di dover spguire lo sleiidardo del grande Capila- 
no". Ma nel far vela, e nel poggiare al largo, i navigli 
si ioveslirono e intricarono ira loro, ehe se Barbarossa 
P'iavesse caricali, come doveva, cadevano luUi irrepa- 
rabilinenle nelle sue raani. Ma al Pirala non sembrava 
pi>ssibde n6 lanlo eirore, nö cosi soieiine perlidia: so- 
speso perö dell'anirao in inolli pensieri, leiiiRudo slral- 
'^gerami, e non volendo arriscliiare battaglia, dette 
'ftnpo ai noslri di allargarsi e di rannodarsi alqiianto. 
^* poscIa rcso sicuro del fallo, e orgoglioiio dell'ina- 
speltalc trioDfü, ordinö la caccia, Iraeudo a furia grida 

"^fn l'aspettasione degli amici e ägi nemki, decünando dal dritlo 
'^'>nniHo, ailargando'ii in mare. « 

MAJIBRISO RO5EO di., 229: « Infame fuga dell'armata cri- 
'''M,,.. /( Principe st riooltö versn Ponenle coll armala dilungan- 
"* ogni ora piü dalli driltura.... e se ne aiidö a Corfü. » 

ULLUA, ^57 : n E co« H prinripe Doria, capilano di tanta 
"''^fBsa, qtifl giorno non valse nuila, perdendo t'occasione vii- 
•""e ehe mri ebbe di lode e famä cnn tjrande accrescimento della 
^ii'tna reUgioiic... L' Imptralore non aveva colpa. « 

" ANTOSIO DuniA, Coinpmdio eil., *7: « Andrea Doria diede la 
'^^'^—. Andrta »chivd la battagha la seconda voltu..., ßirfcorojia 
•*iWo fu^gire le galee cristiane. » Nel punto della fuga luUi com- 

*»'"o, anche Antonio. parzialissimo dj Andrea. Perö la pua ron- 
**'Ooe manifeäla nel racconto a salti e pieno di ambasi, tia ie quali 
^ "aeito una sola ppr saggi», dove dice : - Resiando a ponente piü 
"'•"ti lerra di Leitcala. • Qüesto 6 impossibile, perche Lpucada 
T^^ P«r traverso ponenle, e chi le resta piü a pooeDte sla piü 
^'*o mare, non piü verso lerra.) 
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di vcrgogna e colpi di cannone dieiro alle spalle dei 
futrgeiili. E non aven.io niai la reale del Principe osato 
voilar faccia, nfe contrahballere, niuno si ardi sparare 
iin so! pezzo per sua difesa. Indi cresciulo Ira i Cnsliani 
il disordiiifi ed eniralo il limor pnnico, si dierono a cor- 
rere a clii piü poteva verso Corfü, e quasi venli galere 
fino in Puglia: e qiianti vi ebhero navigli tanli al!i 
vela, 0 sbandaü, lanli fiirono assalili e presi dal Turcln. 

Qui devo soslenere alquanlo per sovveiiire, alraeno 
colia voce, atla tredicesima delle nostre galöe, arinaii 
iD Ancona, e condolta dal cavalier Giamballista Dovizi, 
delto l'abale di Üibbiena. II iegno, !anlo forle per ia 
bravura e pel nuniero dei combalieiili, quaiilo fiaccodi 
rematori, ebbe damio dai compagni nel prociulo delU 
rilirata, e rimase addielro. Ässalilo da due galeotte, le 
ribuUö lulladdue; e sarebbe scampalo pel valore delca- 
pilano e delle genli, se non fosse venuto Dragul con 
allri quatiro contro lui solo. II Bibbiena si difese da di- 
speralo. le ciurme istesse preseio 1'armi coi soldati,' 
comliaUeroiio alla vista di luUi piü di niezz'ora. Final" 
meiile al iranionto del sole Li galöa fu presa, quando non 
vi ebbe quasi piü aicuno in vtla a difenderla. SoUo gl' 
occlii di Andrea i TurChi abballcrono lo slendardo d^' 
Tapa, ne incatenarono ircapilano, lolsero ogni cosa * 
La riscossa verrä coll' armi dal noslro conle Genli'^' 
come in akun luogo diremo. 

In somma sul far della sera i Tiircbi avevano it 
poler loro una galfea di Venezia, una di Roma, e cm- 

*• AsMiRATO cit-, 661: • Reslaronvi prtse due galere; «»«' '*' 
ntU di FraiiCfsco Mocenigo u cxsö d archibuyiata, ed una ponl'/*-' 
deli'ab. Gio. B.itta ßidtcna, ehe fu futio schinvo. • 

UAHBRI^O RosBOcit., 2ä9: • Furono prexe due galere di f-^ 
ttiani; Vum daIV abate Bibbiena.... e V allra di PranC^CO Uo^'' 
nigo.... U quaii combalterono con mirabiie difesa. • 
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que navi di Spagna, non osianl* l'eroica difesa de'loro 
furlissimi capiliini e soldali lasciati in abbandorio". Ar- 
devaiio iri iiiezzo ai mare le navi da c;nico, e jl faiiioso 
galeone del Condulniiero, ehe aveva sul mezzudi cosl 
Leiie incomiriciala la batlaglia, abbandonato da tulli e 
Iraforato da raoUe palle, si credcva comunemcnle per- 
duto, infino a laiilo die liillo lacero e sarigiiiiioso dopo 
Ire giorni Don fu ricondotto dall' iiilrepido capilano 
io Corlü. 

(«7 settembre 1538. 
La notte. Scirocco fresco.] 

Finalmenie venula la notle dopo 1'infelicissiraa 
giornaia, ehe ci portö lutti i danni della sconOUa senza 
Diana prova di ballaglia, il principe Doria volle ehe 
Dori si aecendessero i faniili, nia et'lala inen te si navi- 
gasse di rilorno a üorfii, dove sl aveva a decifrare la 
^ua conqnisia di tuila la iMoröa con Pairasso e Ca- 
^elli. Tullo ciö crebbe animo ai barbari, e delle loro 
occasione di insolenlire inaggiornienle, dicendo eon 
äinaro sarcasmo essere stali nascosti i liimi per coprir 
iDeglio tra le lenebre la fuga e la paura". Derisi adan- 
qwe dai barbari, e fuggendo al bujo lulta la noUe, con- 
^"^i e tsciturni volgeano loro malgrado lo sguardo alle 
fornuie puuie della luna otlomaua, e vedeanla soprac- 

" ÜLLOA cit-, <57, b. med: « Barharojsa preK due galere.... e 
^ "öce dt Luigi di Figtieroa spagmlo, et atcwtealtre navi da carico, 
** SMIi furono abbruciate. • 

SASDOVAL cit., 18t: • Los Turcot combatieron tres tiaos en 
9** »ban espanulfs, y tomaron la del capilan ViUegai de Figueroa, 

" SASDOVAL eil., 185: • Barbaroxa d'xo en ejpaüol mwhaa 
'^*^**, y lodaj rxtJido a carcaaadas, 0 como Andrea de Oria mala a 
"" iwUrnaspor no ver por donde huye! » 
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capo crcRcere min-acciosa e terribile ". Imperciocchö i 
Turclii inliuo a quel piinlo limitii e quasi dispenili sul 
mare, non perisiindo raai di aitrihiiire ad altrui difelio 
cosi grande successo, nia ascriyendolo sollanto alla pro- 
pria bravura, si levarono indi in poi a tragrande PD- 

perbia, e diveniiero qiianlo mai peLulanli, anogaiUis- 
simi, e solenni dispregiatori del norae crisliano". 

QuL'Üa iiotle Andrea corruppe il senümento moralo 
della niarineria per tulia la cristianilä, logliendole lJ 
fiducia e la coscienza della propria virtii. Quella nolie 
certi politiconi dell'eqmlibrio musulmano (i quali per 
iiiteresse faceano grande a.ssegnamenlo sul braccio del 
Turco come sopra leva sufficienle a conlrappesare que- 
sto e quello) coininciarono a dar voce die i Turclii 
erano iavincibili per mare. Tenelelo a meraoria: e ne 
vedrele le conseguenze tra i cortigiani della Porla e tli 
Spagna per allri trenl'anni e piii, lino alle acque di Le- 
paiWo; dove Giannaiidrea avrebbe ripetuto in seslo mi- 
nore la medesima manovra dello zio, se avesse avulo 
r istessa autoritä. Andrea previde le conseguenze e gli 
fu forza di piangere. Ma quelle lacrime non tolsero 
i disaslri, nfe dl.scolparono la sua condoUa, nö estin- 
sero il fuoco della discordia coniinuamenle raUizz;ii^ 

" DE HAMMER cit., X, 517: « Le imprese di Barbarosta.... /""' 
rono prusperose snlo per la inaltiviiä dd Doria » 

A>TO>ro Dom* cit.. 52. — V. vol. I. p. 312. 
" MIOI;EL CKKVAMES, Don Q-iixole, in-8. Amböres, <6"3. '- 

451: « A quel dia de l^panto.... se desfngano el mundo. y todas ^' 
nafiotie» del error en que eslaban, creyendo que los Turcos eran >'•• 
vencibles p^fr la mar. > 

LKnpoLo R4SKE. Thenttomnn andSpanish empfrB.in-V-Lor- 
dra. (8iJ, p. 93: < The Turks rulcd ihe mediterranem m tvar a'w 
piracy evfr sirve that day opSJfl.... They belieoed thal Ihe rhrisl""^ 
WQuld never venlure again to stand hefore Ihem in open flght- TA'' 
superiority endured Uli the year (571. • 
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dai saoi parziali per volerlo difendere a scapito dei 
\i'neziani, conie se questi per esser presti alla fnga, in 
vece di'i mattallioin e iJeHe garzelle avessero serrale coi 
giiiiiclii le vele. II nielodo si usava da taui, e si usa 
ancura per buoni elTetli, non per fuggire ". La causa ö 
viiiU, quando l'avversario non lia allro argomento die 
sospetli assurdi, e ridicole recriminazioni, come queste, 

[29 seliembre <538.] 

Xill. — Le infausle nolizie dell' armala corsero ra- 
pidissiioe da Äncona e da Brindisi a Venezia ed a Roma, 
eledue ciliä presero aspelto di lale costernazione, quale 
si vede nei giorni piii acerbi di pubblico iufurlunio. Da 
Ina parle I'insülenza cresciuta ai barbari e ai pirali, 
dall'allro l'avvilimenlo delle antii proprie, il disapiio 
(|elia socielä e della religione, tulii vcdevano; e jusieine 
'oiiore delle armi, il sangue dei cittadini, II pubblico 
dinaro, le navi, le niilizie geltate in una voragine di 
»öerra e di spesa inutile, anzi viiuperosa e per gli in- 
«ügi e per la fuga dei principal condoUiero. Tulli cer- 
•^vano la causa dei disa.stro, pocbi la c;ipivaiio, niiino 
ardiva scriverla'*. Ma un fatlo tanto grave, con lanta 
cura preparato, e cosiantemenle seguUo aiiche dai suc- 
cessori per tanto tempo. deve avere una ragione sla- 

'* Boäio dt.,in J81, E. 
SANDOVAL cit.. 1S5. 
BRAMöUE. Capil. etran^j. Leida, *CC6, 11, 45. 
MtiiBRiso RoiEocit., 431. 
LETTERE DE'PRIüCIPI, VenPzla,<E6l, p. <32. 

^^'^ CiviLTi CATTOLICA. dei i seliembre 1875, p. 516 : « Ferdi- 
l^fi'Aragona aveva nelle sue moni ü Consiglio lUiiremo delle 

'«; e ffttöi allo scriltore ehe ti fosse osalo allora dar lodt al Co- 
l^fco, Kl onta alla volontä dl ai risentmeiUi di a.leHo Consiglio i a 
'   mpre ]- istesja prepotenza, tanto nella lode ehe nel biasitno, se- 

"0 la ragione o megilo T ingordigia dt slato.) 
'•^"^'«uiOTn. CMerra diTPirati. _ 2. 6 
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bile, arcana, alla. die non melte a pericolo i manca- 
lori. aii7.i gli assicura e li rende piü cari ai padroni c 
piü poleiili ira i cortitiiani: diinfiue la ragion di slnlo. 
Con liingo Studio ho cercalo io di spiegare a ine slesso 
que>to fiitto: ed ora per debiio dt slurico, dovendo r:i- 
gionevolmenle slabllire ie cause e gli effelti dei granJi 
successi, ad esempio dei posteri, ed a giusla relnbu- 
zione di lode e di biasimo. cui spetla, grande o piccoio, 
noslranoosiraniero;massimelraltamlosidipersonagi;io 

per tanli liloli commeiidevole, al quäle la pubbiica opi- 
nione non atlnbuisce allro ehe bravure, e da me slesso 
tante voUe lodalo. presenlo ai ietlori la sostanza di ciö c\\i 
han delto in queslo caso i suoi difen^ori, i suoi nemici 
e gr imparziali. Si vedrä die luUi.volendo o non voien- 
do, menano alla medesiraa conclusion«, come il lelture 
dalla precedenle esposizione dei falli deve prevedere. 

L' ira e le accuse dei conlemporanei conlro Andrea 
non ricorderö io culle parole della plel.e rabbiosa, ma 
colie scrittnre notissime ed assennate di Scipione Amiiu- 
ralo e di Paolo Paruia. ambedue lodali dal Tirabosdii; 
e piü il Paruia dal Paliavicino, come < Siorico egregio 
ira gli iialiani. non meno per candore di sinceritä ehe 
di slile, e per liiapidezza di pielA ehe di prudenza ». 1' 
priino parlando della piiublica indignazione, die venijs 
crescendo come si moltipbcavano le lellere privale, nelle 
quali minutamenle si narravano i falii e biasiuiavasi 
Andrea, dice": « Non vl fu accusa, non vi fu delra- 
zione conlro il Doria, ehe avventata non gli fosse. L» 
sovraniti dei comando conservavalo in rispelto, alir"' 
incnli gli farebbero corsi in faccia gli sputi uiiiversali- 
taitlo era grande la rabbia.... II maiicar di tede fe coljj 
da non rimellersi, nö da gasligarsi mai abbaslanza- » 

" Scipios« AyjuRATo, Storie fiorenline. ln-fol. Firenie, «6* 

parte II, 661. 
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Senator Parula scende ai particolan, ed enumera ad una 
aJ iina le aociise comuni e lo voci ehe allora correva- 
no '. La privaia aiiiicizia di Andrea con liaibarossa, la 
vi'iiula di una galeotla piralica al suo bordo presso la 
Prevesa. gli inleressi suoi riel manlenimento della pira- 
leria, l'awersione contro i Veneziani. la linta di nero 
(lala aile anlenne per arcano segno di secreie intelÜ- 
genze, l'ainbizione della propria graiidezza, il liraore 
ili meliere a rischio In sua persona. I' avaiizla delle sue 
soslanze e gälte, dalle qiiali dipeiideva lullo l'esser suo 
pcl bisogno ehe aveva rimperatore del suo servizio. 
Indi soggingne cosa di gran inomenio c innspettata, 
scrivendo: a Nö piii degli altri aslenevansi da qiieslö 
accuse gli Spagnuoli: anzi i! marchese d'Agialar, aniba- 
sciatore di Cesare m Roma, piibblicamenie üeteslava le 
operazioni del Doria; mosirariilosi io ciö forse piü ar- 
dente per levare quel carico, ehe da lale successo po- 
le-^se nascere, aH'Imperalore; qaando fosse nalo so- 
spello essere ciö e?eguilo di ordine e di commisstone di 
'QI. » Dunqoe per quanto sia grande il susurro popo- 
'^'•e, la deslrezza dei miiiislri e la cautela degli scril- 
^ori, una cosa in fondo si rivela dalle parole dei contra- 
ri: cioe corso libero a lulle le accuse^ salvo al sospetlo 
di iiifedellä combinala tra Carlo ed Andrea. 

Tra gli imparziali nielto il fiore dei dolli e religiosi 
Ditmini, e prinio il cardinal Pallavicino, con qiieste pa- 
'fle": I Della Lega seguirono successi inreriori alle 
^peranze, baslando ad Andrea Doria niandare a vuoto 
?•' sforzi deir inimico senza combaltere, eziaiidio die 
^ viiioria apparisse inollo pü verosimile della scon- 
^^'-^: poichö dali' una si promelteva egii Ifggier vanlag- 

" PAOIO PAIICTA. StoriadiVenstia.in-i- 17(7, Üb. IX, p. 70. 
" CARD. SPOB/.A PALLAVICINO d. C. d. G. S(oria del Concilto 

'*7rentQ, in-fol. Roma, 16Ö6,Iib. IV, n. 30, p. 91. 
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gio del suo principe, e (laH'altra gli prevedeva grandU- 
sinio detiiniento. II quäl consigUo gli partori Todio 
appresso i coüegali e 1' infamia appresso la raoUitu- 
dine. j> Durnjue non si procede conforme alle esigenw 
d(dla crisllaiiilä e del comune vantaggio dei coüegali. 
ma a sticomla dei pnvali inleressi di Cesare. Ciö coii- 
ferma con pociie e circospelte parole il cavalier Giacopu 
Bosio nell;i sloria deirOrdine suo, dicendo^'': • Awcgna 
cli6 il principe Doria in qiiella gioriiala neiropiriione LI; 

molli dair acquistala riputazione sua non poco caiesso. 
DB a»segDÖ egii nondimeno airimperalore ragioQi lali.. 
ehe per sicurezza degli slati suoi di lui soddisfjlii>- 
siino riinase. » Con maggiore intrepidezza, e per zel-j 
di religiotie, leva la Toce Odorigo Rainjldo dell' Oralo- 
riOjConliniiatore del cardinal Baronio,e slorico ulliciiili- 
di Uoiiia, negli Annali ecclesiastici, scrivendo": < 1- 
verilä io mi vergogiio di racconlare neiranno presenk 
i faul deirarniala crisliana.... Mancö al dover suo An- 
drea Doria, anclie nel inomento di combaliere, quando 
si veiieva piü certa la speranza di vincere; quanlufiquo 
sollecitalo a baüaglia dai generali di Venezia e dl Roma. 
Esso al contrario, facendo sul mare inulili giravoiie ^^ 
piü vana ostenlazione di arte niarinaresca, prese fina'' 

'•* CAV. JACOIIO BOSIO, Storia della Sacra reVgione 9t illustt^ 
lima miltiia diSm Giovanni Gerosolimitano,ia-toi. Koma, pei Fac- 
ciotto, 4602, III, 181, D. 

" ODOBICCS RATSALDrs, Congr. Oral. Annaies Ecclesiaiti<^ 
po$t. atrd. Casarem Bjronium , fn-fol. Roma, Anoo 1533, n. äß: 
• Quid porro a soriali cUisse gestum sit hoc anno, pudet rtferre — 
Defuit Andrtas Auria.... dwtis mari variis gyris el naoalit perHi-' 
inani ostmtaHonf, d«mum turftem fugam, rilenle BiriMiro, '•flp«"' 
fi(.... Cu'n'/ue odiersi rumoret sptirgerentur, fenint.... eoi cor.- 
lerny^i-se, rum <^mnia revocarrt ad commoilun Civsaüs, i/ui luri ' 
bello implicitos Venetos, ayrepolenia hoste viribus et oyiUus exhau- 
rttndos, terrettrU imperii wbibw expoUare postel. » 
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mciite il lurpe pariilo della fuga, e se ne andö deriso 
tJji barbari, cht^ gli ciulTarono seite baslimeiUi tra navi 
c f.'ylt'e, e ne fecero h\\ö in mczzo al mare.... Furono 
sparsevoci sinislre inlorno aila sua condotla; ma dicono 
clie Andrea non ne facesse niun conlo: perchä egli ri- 
duceva la somraa delle cose al comodo di Cesare. It 
quäle, avendo accapiglialo i Turchi conlro i Veneziani, 
DO!i aspeUava altro cbe vedere queat' Ultimi slrcmali di 
forza e di soslanza, per giltarsi sopra di loro, e spo- 
glinrli de! domiiiio di lerraferma. > In questo modo gli 
iniparziali rincalzano l'argomenlo: e dalle Lasse regioni 
delle ingiurie personali monlano alle sublimi ragioni di 
stalo, dove assicurano Tassunlo della infedeliä fuor di 
conlroversia. Ma perchfe sarebbe ingiustizia condannare 
ct'iccliessia senza udirne le difese, volgiamoci ai due 
t'ie liantio scriUo di proposito in favore di Andrea. 

Udiaino il Sigonio discolparlo cosi'*: c Noi non 
cercliiamo di invesligarc le cose occulte, gli ordini dati 
ia secrelo, gli inlimi pensamenli dei principi, e le 
oscure volonlä degli uomini.... Per \oler di Dio il Doria 
Qon fu favorito dalla forluna, percliö tutli confessano 
flie il vento mancö. > A inezzodi pel desinare, signor 
Carlo, mancö^il vento; non all'asciolvere, nö alla me- 
rendaiquando Andrea losciupö prima in consigli inutili, 
ß poi in fuga vergognosa. Col vento fresco dt Scirocco 
'f poppa sciolse le vele, fece orecchie di iepre alla ma- 
rinaresca, si allargö dai Turchi, fuggi verso Corfü e 
P'antö i Cristiani in confusione. Menollo il vento. E voi 
'•^vvolgelevi quanlo ehe sia per quella nolte senza lumi, 
^''barcaie cose occulte, secrele, intime c oscure quan- 
tunqae vi pare. ehe noi vediamo i latti piü cbiari delle 
P3rule; anzi per la medesiina lllalessa di scuse non ri- 

" CAULO SiGOSio, Viia e fallt di Anirea Doria, tradotli in vol- 
E*'« da PonpEo AasoLFiM , in-S. Genove, iiJSS, [>. SfO. 
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cerche vediamo piü ehe altro manifesta l'accusa. L 
qaarito alla lemerilä di inlerprelare a rovescio ia vo- 
lüiilä di Dio ... Passismo ail'aUro, coinmensaie di Andrea 
e sc{{!olario dell' Ailissimo, il quäle al modo islesso HOB 

trovando nfe per mare nt; per lerra scuse sufficienli alla 
difosa; e non sapendo dove ehe siamo noi piarilar chio- 
vello da carrucolare \\ eoiivinciraeiUo noslro, si volpe 
al cielo dove ci ha lasciali il collcga suo, ed esclama"': 
« II grande Iddio, die vide Ia sirage ehe si faceva quel 
gionio di sangiie umano, so due si polenli arniale com- 
battevano alla Prfevesa, levö di animo.... ehe si combnt- 
tesse.... Di maniera ehe qualnnqiie esnminerä quel siic- 
cesso (diriitamrnle giiidicando) confesserä ehe fosse 
permissione divina ehe quelle due armale non si azzuf* 
fassero in^leme. i Casehi adunque il diritio di gnerra e 
pnee, esuliino i cod;irdi, treinino i prodi, si rompano i 
giuramenti, si tradiscano le alleanze. Chi polrä irovarci 
hiasin:\o? Sono permissioni divirie! Vedi il sislema delle 
discoipe personali come mena alla negazione dei priii- 
cipi elenii della giustizia, e quindi quanto importi aliä 
sloria di meilergli il freno. Non sono mai mancati, ne 
mai saranno per mancare nö sofismi, n6 beslemniie, 
Db clurmerie al fine d' imporre alla moUitudine e di 
meliere gli stolti in confusiöne. Ma quei ehe haiino 
r inlellello sano non possono non vedere ehe, quariüo i 
difensori per scusare i falli di un uomo inlorhidano le 
massime supreme della niorale, della difesa e delle bat- 
taglie; e di piü metlono in compromesso a favore dei 
Tiirchi Ia provvidenza divina, seeondo gli umori del 
loro cervello; in somma quando spiegano dall'allo a' 
basso copeichioni lanto falli, e'deve esserci sollo grafl 
magagna da nascondere. 

" CAPPKLLOM LOBEHO,  Vita e gesti di Andrea Doria. io-' 
GeDOva, <E65, p. 7t), Sfl. 
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Ora csaiirile le lestimonianze imparziaii, e pesale le 
acciise e le difese, nou sarö io giiidice singolare a pro- 
/erire !a senlenza: nia voleniieri seguirö la formola 
del inagistralo e legi.slatore suprcmo Carlo V imppra- 
tore. alla quäle senza a|ipello tuUi tievono colla lieljiia 
nverenza sottomellersi. Pensale in quel primo fervore 
quatita genle inlorno a Carlo per dire, per sapere, per 
coiisigjiare: gli ambascialori dei principi, l'oralore di 
\eiiezia, i| nunzio det Papa, i grandi di Spagna, i mi- 
"'s'ri, gli ainniiragli, ceulo runzoni pel gahinedo: ed 
egli, iion volendo inettersi in contradiziune con aicuno, 
"eva pronla per lutll una sola risposta, die ci iia con- 
spfvala nei precisi lermini il Cappclloni segretario del 
•*n(icipe. Diceva Carlo, seinprediö alcuiio p;nljva dei suc- 
c«<i dellal'rfevesa": « Per inia fede. Sua Saniiiäinquel- 
' impiesa ha ra;incalo. lofio mancalo.el i Vifiiiianl man- 
^'•ytio;el niunoliafaUoildebilo suo, se non il priiicipe 
D'jria. . Duiiqiie erano d'accordo: e Andrea lia ubedito 
'Eli ordini di Carlo. KCLO IUUO. 

Clie maravigha dunque se Andrea diviene sempre 
N gründe, piü acrello al padrone, piü potenle alla 
'^'•t«'? Carlo non naviga se non Io porta Andrea, non 
'"•fa in Genova senza alloggiare in casa d'Andrea, non 
^ove foglia, nfe fa alleanza, senza metlercl alla tesla 

f'drea. SoUanlo il Doria conosce e soddisfa al debilo 
'^0- Lo stenlo dell' arrivo, la metä del coaiingenle, la 
_*leslia del rinforzo, I'infingiinento dei consigli, il ri- 
j^'o di combattere, la fuga innanzi ai nemico, 1' aliban- 

•*"o degji alleali, il Irionfo degli infedeli sono tutti do- 
^n di Andrea; lullt servizi re>i all'Imperalore. Carlo 

••JisraUissimo per comoflo suo: cosi piiö lenere ab- 
;^**'>^Veiiezi.i per mezzo del Turco, abliasso Milano per 

">Poienza dei Venezlaol, Jjasse le Sicilie per la paura 
CAIPBLLO.II eil., p. 75. 
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dei pirali, bassa Roma pd hiso^no del soccorso, lia-- 
il Turco per la uüiiaccia dflla iega; cd allo solamti 
Carlo e la sua corte. In soaima gli Auslriaei di Sp-it-'ü'' 
Yolevano ehe il Turco ci fosse per conlrappeso ai Vone' 
ziani, i Borboni di Francia ehe ci fosse per corilrappeso 
agii Auslriaei, allri clie ci sla per conlrappeso ai Mosco- 
viti. In ogni tempo la stessa polilica dell'equilibrio, or- 
dinato sotlanlo al proprio Interesse cd alla altrui deprov 
sioiie, ha leniito Maometlo in Europa. Carlo, Filippo. 
Francesco e Sempronio lian sempre fatlo e faranno la 
medesima cosa, e per le slesse ragioni. Dunque stian 
clieti gli eecetilrici difensori dell'Escuriale (non dico Ai\ 
i]üuro,ma delle persone in quella cerchia appostale) s 
proposilo di queste faccende dei Turchi. Filippo ha st- 
guito la polilica iradizionale dflla sua casa, incominciaU 
did bisavolo alla CeTalonia.e continuala dal padre al^ 
Prfevesa. Ciö risulla dalla ealena dei fatii, dal raziociniii, 
dai documenli: e quanto piü se ne pubblicauo, lanlo ni^ 
glio si coiiferma questa veriiä, ehe e l'uiiica cliiave p^^ 
eulrare nel laherinto di cotali maneggi^ seuza di ehe DOS 

si capirebbe piii nulla. 

[30 settembre 4338.] 

XIV. — Qui cade in eoncio di contrapporre agIi ?\"-' 
diati artiHz! delle ingordigie poiiliclie una leüera scr. 
proprio di quei giorni da un giovane venluriero li 
I aroiata romana: il quäle avvegnachfe Don potesse i' 
trare tanlo addeniro nei falli e nei giudizt di qu^ 
giornala, e qualche volla aniicrpi e pnslicipi come r 
viene alla penria Tordine dei faUi, nondimeno con sciii 
tis^ima semplieilä, non di<;giunla da qualche arguta ir^ 
nia di sale romanesco, ripele i parlari di luUi, e mo»''^ 
pur dl sapere da so alcuno arcano e pauroso secreio J^ 
noQ potersi conQdare ük allo scritto, n6 alia cifra: Oii 
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ia essore riservato a bocca quando die sia. Ecco la let- 
crainedila, die pubblico colle slesse scorrezioni, delle 
inaii diiede scusa per piü ragiorii esso siesso io scrit- 
ore, iMiDiato Ricci da Corfü addi 30 selLembre^': 

fl Ä monsignor Parisani, tesoriero di N. S. 

> Non ho scripto a Vostra Signoria Reverendisstma 
"ff lempo fa, pensando de voler tornare cosiä piü pre- 
0 die non fe stalo. El il mio lardare I' ha causalo la 
enula del signor principe Duria, et il mio desiderio di 
^•JiTe l'armala lurchesca, e di ehe modo si combalte 

mare: essendo ehe in terra havevo vedulo per 1' ul- 
ima alla Prfevesa. Et co.?i speltando, venne quello glo- 
"iüäo Älessia", ehe fu alli oUo del presente. die per 
"D'^r della Chrislianilä fusse piaciulo a Dio ehe non se 
isse per quesl'anno partilo da Genova: ehe haveria 
'Portalo molto piü honore in quelle bände de Ponente, 
^ Credo fora de queste di Levanle, per quesl'anno. La 
äusa bisogna la dica abbreviaia per non far volurae. 
•"»averia dire a bocca"; sende ehe la vergognia me 

"•eslare de qua. 
> Voslra Signoria Reverendissima ha da saper come 

' 25 del presenie partissiuio dal canale de Corfii in 
^ »»aUaglie, come il sigoor principe haveva ordniato. 
"öto quaranluna gai&ra, et sessauta o piü navi '*, fra 

AiCHiVio RICCI IK ROMA : Volume inlilolato Cardinal Ricci, 
-"Jtfti/t, ordtfii, biianci e lellere. t. X, p. 138. — Lettera di nies- 

«mialo Ricci a monsignor Parisani, lesoriere in .Roma. Data 
'^Mfüai20setlembre 1538. 

Ilglorioso jtf'Mia. Ecco lo stenlato arrivo, illungo ritardo, 
" Wiiuignolu dl belTa ad Andrea. 

Vire a tioccai Tanto era il dii^polisiDO possunte e temato; 
^Ppresso per la cjfra. nota 98   e p^l sileniio la prec 72. 

^     « iMtwro ribatle collo specchio dalo alla nota 47, salvo le 
"•leoieivipremesse. 
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]e quali erano Ire galeoni die porlavano piü di qtiM 
cenlü cinquanta bocche d'arligiieria di bronzo, nel 
iiumcro  sono piü di cenlo  cannoni".  Kt anda-> 
quel dl sopra il caiiul della Pr^vesa, largo Ire mi^ 
Et surgessimo tuUi, con venlo luUa la nolte assai in- 
SCO. Et perchö nel canale ovvero golfo della Prevt^^i 
era l'armala lurcliesca, noii posseile riuscire il di^i'gri* 
di far smoiitare le genti, come s'era disegnato. Perchi 
per gciile die andarono la nolte a riconoscere fu giuiÜ* 
caio esser di iroppo gran pericolo per piü rispeili, ^ 
noii accade il coniailj. 

» La malliiia del ventisei parlissimo di 11, dip' i 
haver alquanlo scaramucciato et iratle niolle caiinoi 
coir armaia turdiesca, cioÖ con venlicinque g^le^^ 
quali iiilravaiio et usdvano dnl goHo": el pigliamoi' 
ta volta di capo Dacato per atidare in golfo di Lepanü 
E cosl caniminassimo tra it giorno e ta oolle lino 
trenla miglia, percliö bisognii remurdnar le navi ^ 
carestia de venlo. La mattina de'veniisetle, a ore dif^ 
in circlia", sorgessinio molle galere sotto I'isola^ 
Sanlamaura per spetiar ehe luUa Parmala se drii.7.3^* 
verso capo Ducalo, quäle andava vagando per ci'r'J 
venlo die iie dava in faccia. Et slando noi surti (^"^ 
dove slava il signor Pnncipe, et il noslro el il veneiJ 
Generale, et molii altri signori, fu scoperla Tarffl^^ 
del Turco, quäle era uscila dalla Prövesa. Perch^c^a^ 
non to so, ancorchö 11 judicii siano varii: perchö ni'^""' 
dicono die Barbarossa voleva andare in Barberia, nic^' 

•* Catmntii. piü ehe Irenta peizi da cinquanta per galcone, e f 
ehe cenlo di ca.'ibrj minore. 

*• Sroramucciato. Tuccadi volo il bidalucco alle fauf^idcil ^''^ 
per disfida langurda, come fedelto. Cioque o sei schermugidiQ*'*^ 
Iro e sei legni per volla. 

" Ore dteci. Secondo 1' orologio itaüco, eqaivatgono »He l'^ 
tro ore dopo la mezzanotte, e il veoto io faccia di Grecoievao!«- 
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le ne veniva a dislurbare randare a Lopanto, e raolti 
udicii. Dove per quesli signori fu detenninalo, de poi 
ii'üe disCiissioiii ^^, se düvesse tornare alla volla dei 
'luici. Et lencUh l'opinioiie dei revcrendissimo Pa- 

riarca non fusse de lornarci, tultavolta per obbedire 
e toniö; con ordine de! signor Principe ehe sua Signo- 
ia reverendissima fosse relroguardia, Veoeziaui bjtta- 
lia, et lui anliguardia. Et cosl dessimo alquanto de 
pazio alle navi, quali avevano un poco de veiilo", 
cciö potessero iotrare in prima. Et cosi dui delii so- 
radileiii tre legni, tnolto agili di vele, andarono alla 
oJta deH'arraala: !a quäle poichö i' ebbe veduli tornare 
Qdietro, ancora iei si fece innaiizi. Et come piacque al 
enlo, li sopraddelti dui legni andorono lanlo iüiianzi 
'e coininciorono a tirare alli neinici, et li Dimici a 
'iro. Dove tuila l'ariDäta stava dl tanto buona volonlä 

de tanto grande animo de corabaltere, die non pareva 
'«cento quaranla legni die haveva Barbarossa fossero 

•^'i se non taute fregale. E speltando lulLavia die se 
*sse segnio de dar deniro. Abbendife in qiiesto mezzo, 
^r ordine di sua Ex<^ellenlia, eravamo usciti dei primo 
""dine, et andati tutti In una baitaglia. Et dipoi per d me- 
l^siiuo ordine meltessimo tutle le navi sopra dei venlo. 

* Et Stande cosl con questa speranza luitavia an- 
»ssimo largandoci verso li nimici, et loro slringendosi 
^fäo Ia terra. Di sorte ehe (per li nostri buoni ordini I) 
^ KtJadagnarono il vento: et se messero d' una lanlo 

'*Üa ordinanza verso di noi per speitarci, die se fos- 

" K^lie ditcvsiioni. "Erco le noje dei longo Conslflio ehe fecero 
^*^ri !e Ire ore e il venlo. 

** On poco di venlo. Dupo il Consiglio, anche queslo giovanetto 
*ouo tfüva il veDio fevorevole di Levanle siirorco, e porta !e 

^ '• « cofitatto dei nemici, con lanto ammo ehe i legni di fiia del- 
•'wurio erano slimali per nulla. 
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sero stall lanzichinecchi saria stalo iroppo; non tai. 
esser g^alere. Et cosi ne lirorno inolti e niolli pezzi d'ar- 
tiglieiia alle nostre galere et alle navi, quali eiano lull« 
arrivale, e resLale a lor dlspetlo in bonaccia'^ El 
stamio cosi loro verso terra, e girando noi in inare ve- 
leggiando, se drizzorno ad aicuni navigli ehe eraiio re- 
slaii indietro, fra li quali furono de vedula niia Ire 
navi grosse; ancorchfe niolli dichino quatlro o sei. E 
combattendo 1'uiia piii di quindici galere, avenilole 
dato assai boue, nh mai havendo possulo salir soprs, 
liavendole bullalo l'albero colle veie a terra, per vo- 
lerla prendere ce bultarono fuoco: et questo perche 
Cinquecento Spagnuoii ehe ce slavano sopra se porlorirt 
tanto bene ehe non se puö dir piü. E cerlo se gli arch> 
busi ammazzan loro, come li loro han fatto de li "P- 

stri, si judica ehe molti piü siano morti di loro in q 
comballiniento. 

» In niezzo a questo le altre galere comballero' 
dui alire navi, quali al medesimo feceno grandissiß* 
difesa; pure all'uliimo furono prese: perchi^ uno co^ 
Iro Irenla ö impossil)ile a durar, chfe lutli non so'^ 
galioni. Presso queste Ire navi se irovano dui galff 
una de! Papa assai male in gambe per fuggire, risiü' 
all! honiini ehe non sono nö pratichi ne alti a qti= 
offiiio 0 per dir meglio exercilio": et Taltra de'Vf: 
liani, piü alta a fuggire della nostra: ma al comballe:- 
la nobira meglio di quella, come per l'experienlia si* 

•* La botiaccia dal meiiodl alle cinque pomcridiane. Parta ^'^ 
nave del capitaD Hermosilla, ehe valorgsamonle si difpse. L'»u''** 
Darra ppr anticipazione aicuni combailimeDU aweDuli dopo. 

•" Vna gtilia dei Papa. Paria eiiandro per anliripaiiooe ^^ 
g«lSa del ca?aher di Bibbiena : male in gambe, cioö oel palatne'^ 
con porhi rematori, come e deito. L' aulore non paria pervcd"* 
na perdelto di un tnarinaro scampato. 
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visio. Perchfe essendo la noslra prima assalita da dui 
galiolte, le rebbultö. Et saria scampaia, se allre quat- 
iro galere noD 1' liavessero sopraggiunla. Dove combaltfe. 
mezz'ora o piii gagliardamente; et aÜ'uUimo restü pre- 
giona la galera, et tutli li homini morti. Queslo se sa 
per Tista delte navi ehe erano piii presso; et per uno 
scampaio a nuoto sotto una galäa turchesca, qualc lor- 
nando poi verso le navi, quello si dispiccö, e iiUanto 
coQ voti eccetera se salvö in una uave. L'allra de'Ve- 
neiiaol, per queilo se vedde, se judica siano piu pri- 
gioiii die morli: perclit noii fece troppa difesa. 

»In qoesto lempo lutti pensavamo ehe se dovesse 
dar deolro alli nemici: perchö peosavamo 11 Principe- 
liavcsse lassalo sbaltere li Turclii con le navi, et ehe 
poi con le galere se dovesse investire. La quäl cosa non 
'u falta. Et forse la-causö un nembo di tempesla ehe 
Teone, ehe ne fece un gran dlslurbo". 

» Per la quäl eosa, per Tenire alla conelusione, 
Pssendo venliquattro höre"; et essendo insieme cento 
'reiilanove galere et tulle !e navi, lionoralissimamente 
'^ne demmo a fuggirel lassando dui galere, tre navi, 
^' forse piii, et molti ailri vascelli in man di Turchi. 
El ehe fe piii, lassammo lulte le navi a seceiio, ehe non 
Jövevaoo venlo. Et vedemrao bruciar dui navi. Et la 
^a fu Uinto bonorala, senza ehe li nemici ei venissero 
•'"•fito, ehe fino a quesl'hora mancano molte galere, 
1^i\i s'iniende sono andate in Puglia, ehe sarä stala 
"Wa fuga di oltanta miglia: et in quesia fuga sono in- 

t^anemho. Qiil si moslra oella siia semplicitä it Dovello ina- 
''< percbä quel nembo di Scirocca sarebbe slato il grao beneficio 

'yrgbbe condotlo navi e galere in massa contro il nemico, disor- 
rr'*"' *® da chi lo capiva foäsc stato collo al delto lioo, e DOD n- 
**o»lla fuga ed al disturbo degü amici. 

f^eiitiquallro ore. II tratnonio e Ja fine della giornata, come 
•^ BoU 62. Scirocco fresco. ^ 

'•'"•"'••oiTi. CMTTO de' /*(>«((.— 2. 7 
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tervenule una delle nostre, sei o Otto del Principe, •.: 
altrellaDte o piü de Veneliani. E queslo, come ho dell 
senza ehe li nemici tie seguitas>ero un passo: raa la ifliii 
gran paura ehe era inlrata addosso alli uomiüi". Tir 
dicono essere slali li Ultimi a fuggire, et ehe avovai 
li nemici alle spalte, et ehe sono stati seguiti quinJ 
miglia. Oltre ehe aicuni dipoi d'haver corso per dt'S 
oltanta miglia piii ehe di passo hanno dato in terra p- 
sospetto d'altre galere ehe vedevano pur delle nosir 
Alcuiii hanno tralto d' artiglierla a scogli, peosari 
fussero galere". Aleuni lungata la via trenta o ip 
ranta miglia discostandosi uno dall'allro, ogniuno p 
sospetto. Et come ö piaciuto a Dio, semo tutti in Cori 
Et dalle dui galere in poi, ncssuna ha havulo male u-- 
suno, salva una di Rodi, ehe uoa botta mazzö o:: 
homini. Sicchö vostra Signoria reverendissima ha inie- 
come ee troviamo. ßasta ehe a judizio de tutta l'a' 
mata, la quäle se sa ehe semo piü de sellanla lu 
homini, ö slato ed fe molto inculpato e biasimato quel 
11 quäle ha avuto il carieo di questa impresa''. Et ccr- 
ha perso in uii punto quello ehe uon ha acquistalo : 
molti aoni. 

» Et io non saprei dire quäle fusse la causa d 
non se sia fatla questa giornala: se non forse ehe quf • 
ehe staiino in cielo et all'inferno hanno havuto pau- 
di tanta gente, quanla in quel dl juslamente doveva; 
praggiungere sopra l'una et l'altra porta in un trat' 

•* Paura. Descrive ü Umor panico propagalosi alla inatt 
novra di Andrea; e la sospeDsiooe di Barbarossa nel priDcip 
fuga: chödoporcalmeDtediöcaccia atla coda, dovenon era \' : 

* ArtigUeria a scogli. Qualche iperbole, secoodo il solilo, m 
fbori da belti ingegni. 

QueUo. Non ardisce nomioare il peccatore, sapendo coo r^' 
IPHato. Ma prevede ehe non perderä niente D6 in un puDlo."^ 
moIU anni di 14; m* »pltanto nella eslimaiione degli altri di 1» 
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non li logliesse il dorainio". Clie certamerile ogniuno 
judica ehe campandonc dicinquedue,fusse assai: slante 
ehe essendo tra l'uno e l'aitro piü di cento trerila mila, 
saria slata pur Iroppo grossa la morlalilä. El io non ju- 
dico ehe sia slala alira la causa: perchö avendo la for- 
tuna mostrato una tanla immorlalilä d'un Principe, et 
una tanta grandissima vitloria di Crisliani, come ne 
laoslrava; et non havendo saputo pigliarla, non sape- 
ria dire aitrimenli da quel ehe ho delto. 

» Certifico bene Vostra Signoria Reverendissima 
clte mai li Christiani ebbero tal Ventura, ne haveranno, 
de esser tanto vicini a una armata di nemici, come sono 
stati, et haver piü certa vittoria, ehe havevano". 

(Seguono aicune rlghe in elfra, seiiza chiave, e 
nian deciframento nell' Archivio.) 

»Io tra il disagio ehe se palisce a scrivere, et 
'•a^er hanco prescia, non sarö piü lungo. El la prego 
fhe, se dell'aUre sarä piü scorrellamenle scrilta, oltre- 
^^ per r ordinario fe mio coslume, adesso 6 forza sia 
•"olio piü, rispelto al luogo: et per questo nii perdooi 
I^iidell" ordinario. Et alla sua bona gratia humilmenle 
•"e raccomando, insieme cd signor Gavaliero", quale 

" Dominio in eich et allififcrno. Trallo di spirilo, messo in 
*^ lln da quel ginrno, e poscia alTerrato per inquartarlo a propo- 
«oneijedifesedi Andrea. 

MI« tal Ventura. Qwi mellesi in cifra, e parla sul sodo, ed 6 
Wriantissimo il suo disoorao scritto dopo tre soli giorni dal Tamoso 

"O. Egii medesimo si avvede di eotrarp addeDlronella epinosa 
^>< |>erch6 continua in scrittiira arCADs, non ntai pib intesa da 

'2* '^^ono essere sesteoze ndite all'armata a carico di supremi 

'( Cavaliere. Dal conteäto pre?ente e da lante altre leltere, 
^* ^ressamenie i oominalo, dico il cav. Giovanni Maria Strali- 
^~* dell'Ordine di Malta, coniandante di fanale sulle galec del 
?*. «fei quale sovenle parla il Varchi neUe Storie fiomime, ed il 

' neue Ualteü. 88, B; W, B; <07 , A. , 
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anchora lui non havendo possuto raostrare il desiiierio 
ehe liene di far honore aili padronj, sta desperalo. 

» Et perchö so die Vostra Signoria Reveren(iis>iraa 
ama messer Giovanni ""*, la supplico vogiia fare operi 
ehe non venga in qaesie parti: chö me pare inlendere 
ehe egii debba venire. Et certo finirä la vila sua, ^e 
egli viene. lo saria lornalo: ma per vergogna son mo- 
luto vedere il fine, o vero la parlita del Principe, quält 
a mio judicio penso sarä presto. 

B Da Corfii a dl Ultimo de setlembre 1538, mez 
zanolte. 

. Di V. S. Rüia. 
» i'miiissimo Servilere 

9 Miniato Ricci. > 

[7 ottobre •1538.] 

XV. —La partenza del Doria non andö eosl pre-ij 
eome il Ricci desiderava. Dopo lanla vergogna bisogn^ 
vagli pur qnalche prova di rilevarsi, di riprendere la p^' 
duta ripulazlone, e di riraettere su la speranza, perci. 
gli alleali durassero volonlieri alla lunga senza guerr: 
e seoza pace. Di ehe saviamenie giudicando il Senate ^e- 
neziano, ed uso a^reprimere i raovimenti inconsiili'ra 
delle passioni per servirc al bene pubblico, facetido 3'-' 
ehe ragione di non doversi dare appiglio ad Andrea •^ 
farsi piii nocivo, quando tutlavia rileneva nellc nia: 
il suproino comando di tutta l'armata, gli scrissero 1^* 
lere consolatorie: e facendo con prudente trapasso >••' 
ehe allora non doveva esser detto, lo chiamarono öt* 
laoo avveduto, ed eccellente marino, dal qualc alla '"^^* 

'" Mfuer Giovanni. Qufisti Ä Moosigoor Riccf, (ratello dell''' 
ymic, e lesonero dell'arniala papale, ehe agti ordioi del P«T' 
pro^vedev» da Venezia e da Ancooa al sostentamento e tnuD'i»^ 
deir armata nedesiow. 
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(Ulli aspeltavansi aicuna segnalaia rivincifa, prima ehe 
lasiDgione lo cliiaraasse al riposo. 

ArrivaroDO  queste  leltere alle mani   di  Andrea 
qaando Barbarossa, superbo di averci siipcrato senza 
combaliere, per maggiorsegnodi disprezzo eraci vcnalo 
innanzi alla rada di Corfü, sbravazzando e sparando piu 
toslo per moslra ehe per disfida. Sapeva bene il Irislo 
ehe nonavrebbero gli alleati cosi presto, nc lanLo facil- 
meiite combinalo ira loro di condurre fuori l'arraaia, 
«123 ehe esso non si fosse potulo prima a suo talento 
ritirare. La quäl cosa andö a punio pel verso da lui 
Preveduto: perchö quantunque i maggiori capilani alta- 
t^menle parlassero pieni d'indignazione, dicendo ehe 
•wn si poteva piü ollre lasciare impunila lanta baldan- 
". nö lolierare lanto ollraggio; eon lulto eiö prima 
J"e si congregasse il consiglio e si disculessero le solite 
•oltä; prima ehe si imbareassero le fanlerie, e prima 
^^ i Veneziani in ciascuna galta ricevessero i venti- 
fjique, imposti a ogni modo da Andrea, andö tanto 
•«"npo, ehe Barbarossa falte le visle di aver iroppo c 
'"«litmenle aspetlato, erasi giä lollo dal canaie, ed 
i'T^ j^Gso il viaggio verso il fatal suo covo del- 

Arta'". ,\on devo lasciar passare il setlimo giorno 
oitobre di quesl'anno senza affrettarne coi voli uii 
"•<> ehe ne cancelli la Irista memoria; non senza trarre 
Eemilo sull'awilluienlo del nome crisiiano, e un 

TP^^USO alla pazienzadei Veneziani. I quali, accettando 
*« predelte circostanze il Supplemente dei venticinque, 
•"ostraroDo coo suprema evidenza al mondo e per 

f*^ ß*THALDLs, Ann. eccl., 4SiS. u. 86: « Auria in parlu Corcy- 
^^contt(,Hi(, fremenlibus ccetens duribus nee ferentibtu ad lanlum 
jT"•* objki chritlianam virtutem. Cumqut Andreas pudore vklus 
,^ «UKtem astentirelur, tamdiu prolata esl cmtuHaÜo ut Barba- 

iparta contentui gloria, in Ambracium sinum K receperit. • 

T 
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luUi i icnipi fulari la loro sommissione ad ogni privau 
müleslia, tanlo solo ehe potessero procacciare pubblic? 
vanlaggio a!la crislianilä ed alla patria '". 

[27 ottobre 4538.] 

XVI. — Tuito inulile: Barbarossa ai seile d'ottobre 
si era allontaualo, e l' arinata cristiana balteva inutil- 
mente le acque intorno alle isole vicinc. Non le restava 
altro parlito ehe ricoraiticiar da capo sulle fauci dell'Arta. 
0 espugnar la Prövesa, o entrare nell'Arcipelago, comt 
proponevano coloro ehe desiüeravano ardenlemeate l^ 
varsi dal viso la vergogna. Si adanö piii volle il conü- 
glio: e finahiiciite esclusi coil'arte solila i disegni pu 
nobili e generosi, conveiinero di imprendere cose m'' 
nori; volgere le spalle, lasciare il pensiero deU'armatJ 
nemica, rimettersi per le acque dell'Adrialico, ed ''; 
taccare la foriezza di Castelnuovo, tenula ailora * 
Turchi, denlro al primo cerchio delle bocche di C* 
taro, a sioistra di chi enlrando la cerea, luogo as* 
conosciuio ia Dalmazia, sporgente tra le terre dei ^^ 
neti e dei Ragusei, e per ciö slesso preso e ripreso p" 
Volte dai Cristiani e dai Turchi. Ogui nuova occasioo* 
giova a mostrarci vie meglio il valore deH'arinata ci* 
sliana, e le offese perpelue contro i capitoli della '^ 
per parte dei ministri di Spagna. 

Venuta V arinata nell' inlerno dei golfo, e sbari'J 
seDza coDlrasto le geoti e rartiglieria, menlre i soW 
iolendevano ai javori d'assedio, i marinari molesta'^ 
la Piazza dalla parte dei mare, volendo dividere l'^'"^ 
zione e le forze dei presidio. Wa per essere iroppo ang''-'* 
quel laogo, e ingombro di scogli veglianti alla ri«» 

•^ Bosio eil., 182, A: « Avendo acceltato neUe galere 
venticinfptt SpagnoUper ciatcuma..,. e givnti esiendo al P«*" 
U'cUobre. Irovarono ehe Barbarossa si era rilirato aU'Arta- • 
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coDrenendosi lenere poche galfee forme lä sotto all' in- 
sol(o del canoone turchesco, disposero i capilani noslri 
<ii mandarle a quallro a quaUro: cosl ehe, la prima qua- 
drigüa, dopo baltulo it caslello COD tutta i'artiglieria, 
JoTesse dar volta, e aprire il passo alla quadriglia se- 
gocme per fare aUretlanlo; e io queslo modo di mano 
in mano mantener vivo il fuoco, e coniinuo il movi- 
mento'". Manovra (se vi ricorda) di feücisslmi elTelli a 
Corone e alla Golelta: manovra ehe qai in Castelnovo, 
subito cominciaia, ci darä finila la fazione. 

La mallina del venliselle d'ottobre le gal^e asse- 
pute al tornfeo, messe a scaglioni secondo le distanze, 
»spfitlaoo impazienlemente il segno per eorrere all' ar- 
^Dgo. Squilla la tromba, e voga inoaDzi a tutli la squa* 
(Iretia veneta, e appresso la romana. Giunia la prima 
»brevissima distaiiza, sprizzano venli lampi e volano 
*"retlaDte palle di ferro, tra nugoli di fumo e luoni ri- 
*wianii tra le montagne ed il mare. Ma in quella ehe 
"* primo stuolo provasi a sciare ed a volgere, ecco so- 
PrjTYenire abbrivata il seeondo con tania prestezza, 
**. noQ potendo gli uni comodamente retrocedere, nö 
'folendo lasciarsi investire dagli altri, conlinuansi am- 
*diie a eorrere avanti, Arrancano i Veneti, ed appresso 
' Botnani, lanto ehe insieme a gara percolono degli 
•t^foni nelle muraglie del Caslello. Kccoli in un punto 
•Biie cito galere al piede d'un solo baluardo. I mari- 
***"* ne pjgliano buon augurio e senza allrimenti con- 
""^fe, saltano in lerra, 1' uno all' allro prestando ajuto 
'*oslegoo di pertiehe, di funi, di ramponi e di scale. 
^lo colui ehe prima degli altri puö mettersi alla pro- 

•" MitcoGoAiiocil., 247: i Le galee a qaattro a quattro do- 
**"* baltero Castelnuovo, e poi vollarst e dar luogo alle allre qtiat- 

~- «ta dopo le prime le aUre quatlro con tanla valoroiilä giun- 
• fV msieine andarono ad urtare nel detto CaiteHo.» 
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va! In somma di soprassalto con preslissima liatin- 
di mano, in mezzo a infinite archibugiale di t]cm\c.. 
di araici, Iramezzate da qualche colpo di cannonc, li 
piazza non cosi toslo ö lentala ehe presa '"*. 11 gioroo 
seguenle, secoudo il corso della slessa fortuna, si roiiJe 
a patti la röcca del monte. Splendido fallo d' arme com- 
piuto dai soIi marinari, quasi a conferraa di quanto in 
alcun luogo ho dello inlorno all'eccellenza di que-ü 
sopra lulte le allre milizie. Grande lä solto la raortaliti 
dei nostri per la vicinanza e 1' oslinazione del contliiio 
volulo vincere ad ogni costo: uiorto il lerzo dei capi- 
lani di Roma, Cesare Giosia da Fermo'": essendo 
altii due capitani, il Londano cd il Raimoodi, «dnü 
onoralamenle alla Prövesa. 

[28 ottobre 4538.] 

XVII. — Doveva la piazza di Castelnovo, seconii»' 
capiloli della lega, reslare nel dominio dei Veneziani;** 
general Cappelto, lieto di poler dare alla palria sua qui*" 
ehe compcnso dellc fdtiche e del dispendio, col Iralü* 
atla mano ne faceva al principc Doria formale ridii*" 
sta"*. AI contrario Tegregio e fidato minislro di Cario^ 

*•* ANDREAS MArnocEiti's cit., 635. 
UARCO GCAZZO cit., *i7. 
MAVBRIKO BOSEO cit., S30. 
SASDOTAL dl., 48t. 

'" MABiHisocit., 230: « Vi mori Borcwiera.... con Ceiare'^' 
tia da Fermo, valoroti soldati ambedue.... » 

MoROsisi cit., 535; • Cwsar Josias firmanus et ßuco»/^ 
hispanus, cohortätm prcefecti, ceciderwit. • 

'•• RATSALors, Ann. ecci., 4538, n. 26: t Cum vtro C^l^ 
novum ex faderit Ifgibus Venetis deberetur, tarnen Auria v^f^ 
cohortes hispanas prcesidiariat, ad quatuor miUia, oppido i^l"'^'' 
quod (pjerrirne lulil Senatus venetui, » 

SA>DOVAL cit., 183; • Andrea de Oria y Pernaad«Gti^^ 
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ehe non falliva mai al debito suo verso il padrone, 
Mpigüava possesso al nome di Spagna, melleva alla 
porta !e miiizie di san Marco, e se ne tornava con- 
lentissimo in Sicilia, lasciando al governo delle armi 
Mllapiazza il maslro di campo don Francisco Sarmiento 
con quatlromila fanti Spagnoli, di quci famosi veterani 
ehe JD grau parle si eraiio Irovati al sacco di Koma, e 
'Olli recenlemente avevano fatto ribellifioe e crudeitä 
inaudile in Milano "'\ Notale il passaggio: dai venticin- 
lae ai qaattromila, e dai bastinienti di guerra alle 
piazze d' armi. Non negavano mica ia ragione dei Ve- 
Deziani: tnlto al contrario t Ma slessero qtiieti, e la 
Piazza sarebbe consegnata loro in fuluro "". Lo scherno 
per arrota al tradimeDto. 

[Novembre-dicembre 4538.] 

I'artitosi il Doria, anche i! palriarca Grimani prese 
'^edo dal general Cappetlo con diraostrazione di he- 
^Tolenza taoto grande, quanto era slala Ia soddisfa- 
uone mutua dal principio alla fine, e perenoe la con- 

^'''^»ii Etpanoles en los caslUlot, contradiziando Vicenle Capelo 
"• IM pedia per virtud del concierto. » ' 

Veili sopra la noU 40. 
IJLLOA ctt., 158 : • Andrea Doria mise tn Caittbtooo qmltro 

^ Spagnoli di quellt ehe si irovarono al taeco di Roma e iw.'te 
^'^ Ttem d Ilalia. > 
^     BoMo cit.. 482, D : • Qualtro  mila Spagnoli lasciati in Ca- 
TTJ*^ *>» gasligo degli abbotUnarMiiU « delle crudeitä fattepoc'ansi 
* *laiio. > v^ 

MAMBRIXO, !00. 

GcAzio,873. 
,       A"osio Dom, Compendio eil., 78: • Ancorchi il generale 

'^iami ricbiedesie ehe gli fasse cwisegnato Castelnovo, lecondo h 
~^^i<mi della tega, nondimeno vi (a lascialo Francesco Sarmienlo 

''•• mila Spagnoli, dicendo Andrea e Ferranle dt levargli innaiiz* 
^'primavera. » 
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cordia ira loro, senza pur un'ombra di olTeDsione. 
Patriarca disarraö in Ancona le galfie prese a preslan/.i 
e venne per la via di terra in Roma, dovele sueparole, 
piü ehe da allri, ebbero la conferma dal conte dell'An- 
guillara. II quäle, tenutosi sempre da parte oelle qae- 
rele levantine e con grande riserva, rimenate avendo 
ie gälte a Civilaveccliia, sosleneva al Valicano i diriui 
coücuicati della sacra alleanza: biasimalore acerrimo ilei 
falli comraessi duranle la campagna. E' vedeva da UM 

parte crescere la superchieria lurchesca e 1' oUracolania 
piratica, e dall' allra vedeva la rovina dei popoli e ti<-'llJ 
religioDC. Perduta ogni speranza di buoni effeUi colle 
arnii congiunte della cristianitä. 

[Aprile <839.] 

Quäle sorta di amicizia fosse colesta dei miaisin 
spagnuoli inverso gli alleali, giudicbi cliiunque ne fu 
patito di simile, non chi ne ha goduto. UasU ehe il letloi 
si renda sicuro per Pevidenza dei fallo di Casteino" 
esserc stall violali i capiloli, e rolla la lega, iradilo i^ 
crislianesimo dai minislri cesarei. 

Ondechfe i Veneziani, senza mai disarmare durani* 
rinvernata, aspeltarono il mese di marzo deli'anooJ^ 
gueüte: e poi ehe ebber vedulo chiaro e disleso sempr' 
i'istesso iüganno dalla parle medesima, e i Cesariani» 
solilo menare in lungo le provvisioni dell'armanif"" 
lo, pensaroiio di provvedere ai casi loro, c volsero 
r animo a quella pace ehe aver polevano meno dannoiJ 
e meno vergognosa della guerra. Prima per intraines>i 
di Luigi Gritli fecero Iregua di tre mesi colla Porta: p^^' 
la prolungarono ad ogni scadenza*". Diirlssime le c**"' 

'*' R*TS*iDrä, .-Inii., 4Ö39, n. 31: • Veneti vidignati quod .^^•'* 
vMalo (ccdere, superiori atmo hoslii ddendi spreviitet occatioot^ 

Soli/manum de pace pottularunl. > 
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ilizioni, tenaci i rifiuti, due aniii tli prove, e finalmenle 
un tratlalo gravoso a'venli di ouobre 15i0. 

Inlanto i falsi amici correvano a processione in 
Venpzia, sconstgliavano la pace, parlavano di onore, 
ili giustizia e di cristianilä; e spargevano tra i po- 
poli le notizie dei loro consigli e delle loro premure. 
t'rancesco di Francia (1' alleato dei Turctii) voleva com- 
parire zelanle anclie esso agli occlii della gente sempHce! 
Piti di tuiii zelante Carlo d' Austria mandava a Vene- 
2ia il marchese dei Vaslo a scasarsi e scolparsi, promet- 
lendo di voier mettere pei Veiieziani la viia e gli slali 
suoi, eserciti e armate, e soccorsi inauditi: tutlo pel 
tempo a venire"". Erano parole troppo diverse dai fatti. 
Qui cade in concio un proverbio ehe mi licorda aver 
lello la prima volta in una gramniatica per imparare la 
''"BQa spagnuola'", e polrebbesi volgere cosl: Buone 
päfole e Irisii Tatli gabban tulli, e savi e matti. Nel vero 
costoro intendevano giuntare senza lor carico, con sot- 
"le arliiicio, in ogni parte i Romani, i Veneti, i Mallesi, 
'I CrisliaDesimo e tutli, contrapponendo alle promesse 
'isinghiere le opere sIeali. Mi si conceda raccoglierne ta 
^mma, e raoslrare in conclusione l'anlitesi con ehe so- 

" PAWJTA cit-, US: « Biasinutrono molli di comprar la pace 
Mra.,.. ma consideralo lo stato delle cote, e le piü vert ragioni, 

notOMro luiti quieti, e fu lodata la prudema. » 
OLtOA, 458, b: > Carlo mandö il marchese dei Vaito a Ve- 

*^ a dolsrti con essi loro delle cose succetse, signifkando ehe egli 
•^»'Aaceufl colpa alcana.... promettendo di metler per loro la 

* gli stall tuoi se bisognatsero. » 
MtiAigHi, viunaii,  4^39. pnnc.: m L'Imperatore e il Redi 

'***» per comparin lelaiüi dei bend dHla cristianilä verso Ut fjente 
^"•'o tpedirono a Vennia.... facendo sperare possentt soccorli. * 

ATTOISE FABBE, Gramioüire pow apprmdre la langue espa- 
Z_*' '•'-•l- parvo, <62T. Venezia.pressoGiovanDi GucrieH, p.283, 
T^ ^^^""^••t Buenos palabraayruyneshechosengahaaaMai/ioiy a 
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stiluivano alie parole di soccorso il fatto deirabbandüii.'. 
aila proDtezza di marzo ie lüngaggini dt scUembre. al- 
r unione in Levante le gazzarre in Provenza, alle galt« 
oUanladue il numero quaranLnno, alla bravura dei Ve- 
neziani la soperchieria dei ventlcinquc, all' abbalümenio 
dei Turchi la consunzioae dei Cristiani, alla guerra viva 
le misere scaramucce, alie graudi baltaglie la fuga ver- 
gognosa, alla consegna di Caslelnovo l'occupazione vi»- 
lenla di quatlromila Spagnoli, alle conquisle in Levanw 
le miDacce in Terraferraa, all'araicizia la servilü. SiJ 
pur ehe 11 numero infinito degli sloili si lasci pigliare 
dairapparenza delle belle parole; non per questo do- 
vranno i savi tenergli bordone, anzi maggiormenle in- 
icndcre alla sosianza delta verilä, schifare gl' ingauni t 
conoscere gli uomini (secondo i dettami della sapienü) 
dalle opere loro. !o ho messo qui insiemc i detti edi 
falli, perchö orinai ciascuno pigli da st il poslo ehe ^ 
coinpete; c da so giudichi le viceiide dcl mondo, seoi* 
accezione di persone, siao grandi e piccoli d'ogni paeif- 
coba non potula senipre fare libera e apertamente dai ir*" 
passali, quando i mancatori erano possenti e temuli; ^ 
scmpre voluta fare dai moderni per vani puntigli di onor 
nazionale ititeso a rovescio, o per riverenza in tutio' 
chi non fu lodevole in lulto. Prima gli elerni priocil* 
della morale colla ioro veritä e giustizia, e poi il resW 
delie persone coi loro difelli e colle loro malizie'"'- 

"•• CARLO V approva i disordini di Andrea, v. sopra nota ^• 
FiLiPFO il approva i disordini di GlaonaDdrea, v. ^^i'^ 

Dota S5. 
AI modo stesso e aella stessa senteoza cooseotono i ^ 

cumcnli ehe dei continuo vcngono alla lüce per opera di sotcrii * 
diligenlissimi colletton dagli archivi di Spagoa, d' ttalia, di Gerd* 
nia e dei Beigio; di ehe si potrebbe tessere lungo calalogo lO*^ 
rando soitanto i piü recenti dal Navarrete ai de Leva, e dall' U'"" 
al Gacbard. 
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[Giugno ^539.] 

Ora, per finire questa maleria, devo ricordare gli 
ullimi due aiti della guerra nel trenlanove, priina ehe 
fosse conchiusa la pace tra i Veneii e Soliraano. Tor- 
niamo a Castelnovo, dove sulla fine di giugno si presenta 
Barbarossa con tuUe le forze deli'imperio turchesco, 
per ricuperare al suo signore la piazza perduta. I quat- 
iromila fecero egregia e valorosissima difesa: ma voluti 
lenere contro legge e contro natura in Levante, dove il 
patlrone da lonlaoo non li poieva soccorrere, alla fine 
caddero il di seile d'agoslo neue mani dei Turclii: i quali 
Mßza pieli gii lagliarono quasi talli a pezzi, e i pochi 
superstiti posero al remo nelle galere, come testimonl 
della lioal conclusione della strana allcanza '". 

Poscia r islesso Barbarossa col medesimo esercito e 
•^olla medesiraa armata, vie piü animoso per la recente 
^iltoria, audö quivi presse a volersi pigliare la citlä di 
Üliaro tenuia dai Veneziaoi, e vi pose assedio pari e 
piü duro ehe non a Castelnovo. Ma era riserbalo al go- 
^ernaiore di quella piazza Malteo Bembo, ed a quei 
^pregiaij marinari eoi loro soldali, romagnoli, mar- 
cliiani e dalmalini, seoza bisogno degll ailri venticin- 
'1''^. il dare a Barbarossa tale percoäsa, ehe il barbaro 
•"cero e sanguinoso dovetle esser conlcnto di andarsene 
'•'igi dalla cilü e dal goUo, senza ardirsi mai piü di ri- 

"* BizARcs cit., 508: « Barbarotta Caslronovum tem mariqua 
°'*^«« obseitum.... hispanis omnibus aul irucidatts aut ad tran- 
• triremium relegatia exptignavit. » 

P*TiCs PACLDS GciLTERiDS, Mss. cit., sub rfifl decimanona 
'^"»li "Dxrux: « Nuncialum est RomtE Turcoi die seplima kujut 
**«*J awpuli expuynaste Cailrumnovum, occiso praitidio quod ibt a 
*^«3'-e IsneUitttr. . 

<'«<mLioTTi  Currra da'Pirt«. —A 8 
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tentare quella prova'". Pertluto adunque Caslelnovo 
dagli Spagnoli, e salvato Cattaro dai Veoeziani, finis« 
l'epopöa della prima grande alleanza nel secolo seslode- 
cirao conlro i Turchi. Per la seconda ci rivedremo agli 
scogli di Lepanlo. Ma per la lerza del secolo seguente 
sarä meglio comprovalo come a pubblico beneficio della 
societii e della religione tra Roma, Vienoa, Venezia e 
Varsavia allora soltanlo poteva durare iülemerata la lega 
per sedici anni fino al tratlato di Carlowilz, quaodo uon 
entravano dl mozzo i meslalori dell* Escuriale. 

XVIli. — Rimettiamoci altorno ai nostri porti e aila 
difesa delle spiagge, dove ci si ripresenta, come prima, 
alla lesla delle seile galfee il conle Geiitil Virginio Orsini 
CDU ordini pressantissimi di Paolo \l\ contro le infesla- 
zioni del pirala Dragut. t^stui, degno allievo prcdiletio 
di Barbarossa, ci Ö venuto due volle innanzi nel nostro 
cammino, prima fra la Prtivesa e Sanlamaura, coman- 
dantc la variguardia dell'Aquilone, e poscia rapilor^ 
della gal^ del Bibbieoa. Ora, scioliosi di ogni legame 
deH'armata ottomaoa, mena guerra piratica per conto 
proprio con venlicioque o trenta baslimenti da reino. 
a rovina dei commerci e delle riviere di Spagna e d'it3- 
lia. Conseguenza dell'orgogtio cresciato ai Turchi per 
gU inulili sforzi della lega dei Crlsliani. La navigazione 
per lullo raniio irenlanove era slata inlerroUa nel Mcdi- 

"• RATSALDUS, Amt., 1539, n. 3*: « Cum Barbarossa Catlaro 
urU inhiaret a Matlhceo Bemlo pnBfecto, effusa globomm proceUa • 
repulsus eil. > 

UAVBRDVO ROSEO, 137,138. 
MAITEO BEMBO, Leilera al card, Pietro Bembo *uo lio, *"' " 

U njpoittf det meäetimo e del Df}ge intomo a questa difata: tra •' 
Ullare Oai Priiicipi,iQ-4. Veoezia, 4662, da p. 433« 143. 
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lerraneo, COD tanta crudeltä e arsioni di lerre, e prede 
di navigli, e schiaviiü di geole, ehe le doglianze dei 
popoli mossero l'lraperalore a ordinäre lo schianto di 
coslui. Indi lettere al Papa e al Grammaestro per oEle- 
nere il rinforzo delle galee di Roma e di Malta ; e com- 
missione al prliicipe Doria di noD attendere ad allro so 
non a pcrseguitare Dragut, e ad cstirpare gli altri pirati 
dal Mediterraneo. 

[Aprile 4540.] 

Per questo Andrea, non piü aggiralo ne aggiratore 
tra la diversitä delle parole e dei falli, non piii Ira ca- 
pitoli espressi ed ordini secreti, ricomparisce quel va- 
lentuomo ch'egli era; e piglia l'assunlo da senno, e in 
guisa da condnrlo a baoD termine'". Pronto fin dal 
mese dl aprile in Me.ssina, aggiugneva alle galöe sue 
quelle di Napoli e di Sicilia e di Spagna, e !e qualtro di 
Malta e le seile di Roma, oUantuna in tutlo; e ne fa* 
«Ta cinque squadre per divcrsi paraggi, da slringere 
in mezzo Dragut, secondo !'esempio di Pompfco nella 
pierra famosa contro i pirati della Cilicia "*. Erasmo 
öoria con dieci galäe alla guardia delle Baleari; Gian- 
öeiijQ Doria e il conte deirAuguillara in Corsica e Sar- 

'** MAUBRISO BOSEO, 851: « Aweme ehe il priiicipe Doria in 
^ffina, il secondo di dei mese di maggio in que»t'anno 1310, 
"•"wto ineorOro a Dragut Giannettino Doria con ventwia gatee bm 
•*a(«.,.. II Conte deW AnquHlara era con Giannettino. • 

Bosio. m, 491, E: « Ordinöl Intptratore ehe per quelV an- 
*> 15W il principe Doria ad altro alttmdere non dovesse ehe a per- 
•Tuttare et ettirpare i cortali.... DragxUto preso. » 

Asiosio DORIA, Compeniio, 84: « M qveiti Mmpi Dragullo 
f*prao cm nove de'tuoi twicaUi, i( qtuUt fu poi riscattato con da- 
•Ort. . 

'• L. FLOHS, Bttar. Rom., III, TI. 
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degna con venluna galea "", don Federtgo di Toiedo Cöü 

undici innanzi aile isole del golfo napolitano, il conlc di 
Requesens con diciasselte e i Maltesi a poneote della 
Sicilia, e il principe coile ventiüue consueLe per la co- 
sla di Barberia. Tutli gli squadroni fecero degna prov.i. 
ed ebbero segnalati vantaggi: ma 1' onor supremo c il 
maggior guadagno delia graa caccia loccö alla squadra 
di GiaDnettino e del Conte, ciascuno colla saa bandiera 
e le sue galere, ehe crano qualtordici genovesi col pri- 
mo, e seile roraane col secoudo"'. 

[2 giugno <ßiO.] 

Visitarono insieme le cosle di Sardegna, e final- 
mente ebbero avviso cbe Dragut, dopo aver dato ü 
guaslo alle riviere della Corsica, era slalo vedulo OOD 

undici vele trapassare le boccbe di Bonifacio, e diri- 
gersi aila Capraja, isolella dei Genovesi, allora qua<! 
disabitala "*. Lo seguirono in quella parle, e udiroi 
le cannonate ehe egli tirava conlra la torre di tr 
monlana. Per queslo slando piii vigilanti, con buor. 

'" Bosio eil., UI, <92 {nomina taUe le galee raunale esped 
alle diverse parli;. 

"• MiRco GcAzzo eil., S73; < tl ccmto detV Anguillara era • 
Zarmettino colle sue galere. > 

MAIIBBI>O ROSEO cit., 252i « fl cmte dell'Anguiltara, ' 
era eon Giaaneltino, era trascorso oUre. et haveoa con qmUro :• 
lere aaaüato le due di Dragut. > 

Bosiocit., *92. D: • Dal conte dell'Anguillara furono prf- 
Iff due gaiere ehe Dragut a grnrdia dflla preda lasciale haveca. • 

'" Boäio cit., <9S, C : • Dragut se n era aadato all' isola de- 
Capraja. • 

ALFOSSO DLLOA, Tita di Carlo V, in-S. Venezia, VaJgri? 
4566, p. 160, B, lin, ». « Giarmetlin Doria prete Dragut m- 
cortale, a V isoia di Capraria de' Genovesi. • 

MiUBHiao RoäEocit., 251 ;> Dragut daU'itoia di Corsica. 
era andato alTitota di Capraja. GiOiaiettino seguendolo sempr: 
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guardie, e pigliando liiigaa da quci ehe fuggivano con 
piccoii legDetti, e dai pescalori, vetmero a sapere die 
i pirali eransi levati di lä, e rivolli alle allure di capo 
Corso; e fioalmente alla deserta cala dclla Girolata, die 
6 sulle cosle occideniali dell' isola presse aila Cinarca e 
qaasi Del mezzo, dove facevano baccano, gavazzando 
e dividendo a ciascuno la parle die gli vcniva di preda e 
lii schiavi. Coslumeperpeluo dci barbaresdii il meltcrsi 
subilo alla parlizione delle prede, tanlo per quielare 
gli iogordi appeliti, quanto perdiÖ meglio ciascuno pi- 
gliasse nel viaggio la parlicolar cura delle cose sue. Co- 
sturae eziandio perpetuo lo scegliere per tale bisogna gli 
ascosi recessi di qualche isola deserla, dove Don aves- 
«ro a leraere nfe coocorso di bastimeiiti da guerra, nö 
»tormo iraproYviso di abitaLori. 

Lielissimi i nosiri girarooo 1'isola, e addl due di 
Kiugno 1540 di buon mallino posero gli agguali a po- 
Denle per assicurarsi il beneficio dei vcnti consueti 
nella slagione dal secondo e dal terzo quadrante. Oltrac- 
ciö Giannellino mandö innanzi verso la cala il solo Gior- 
gio Doria con sei galere ed una fregatina, percbö fatlosi 
*coprire allettasse il nemico alla caccia, e lo Iraesse dove 
'e alire quindici galße slavano soppiatle ad aspetiarlo. 
^^duii i pochi di Giorgio, il Pirata temerario chiamö al- 
^fmi; e lasclando due soli baslimenli alla guardia del 

oouitio, si spinse contro di lai, die a maraviglia infin- 
ievasl di fuggire, tirandosi appresso i pirali verso l'ag- 
?uato. Corsero qualche tempo i legni barbaresdii, in 
"Qinero di nove, contro i sei di Giorgio, infino a ehe 
•Joesii con un tiro die il segno, e comparvero agli occhi 
>tope(alti di Dragut le altre quindici gal^e di Giaooet- 
""0 e del Conle, ehe venivangli risolulamente incontro 

^'^^ °iibandonarlo di visla lo giunse in Uno tpiaggia di mare, äov9 
•**«> tratia la preda in terra. - 

8- 
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col Tantaggio del venlo. Vir6 costui suliito subilo 
bordo, e prese a fuggire: ma i noslri avendolo stii: 
vento, e forzando di vela, non polevano mancare di iß- 
vestirlo per poppa. E giä il Pirala. senlendosi alle cal- 
cagna piü e piii da presso i caccialori, si leneva perdulo, 
quando disperalamente pensö Tolgere la faccia, e provare 
se colle armi polesse meglio provvedere allo scampo. 
Eccolo duncjue darc alia banda, venire al venLo, inai- 
nare je vele, e meltersi a remo : eccolo a suon di Irombc 
appronlarsi ferocemente al coiiflitto. Ma non glj fu dalö 
nfe anche il tempo di cotninciare: conciossiachfe a penJ 
Toltato, Giannetlino col cannon di corsia gli assellö 
tale UQ colpo, ehe ineonlralosi di imbroccare nella ruoü 
di pnia, glieta strapp6 quasi dal calcagnofo, sfondanJfr 
gli la gatera. lu quel punlo di confusione, ed egii cta 
scendeva nello schifo, e gli allri legni ehe perdevanoU 
speranza, circondali nell'impelo dell'abbrivo, resu- 
rono tiilli uncinati e presi, da due infLion ehe priusJ 
degli altri aveau preso la fuga. 

iQtanlo ehe Giannclliüo IncateDara Dragul e fioi^' 
leva i sei legni predali, il coiile dell' Anguillara segui" 
jnnanzi verso la cala, dove si vedevano le due galere J«' 
barbareschi di guardia al bottino; e pigliavasele ambeJi« 
senza colpo ferire, essendosi iMaiiil capitano di quel" 
guardia giltalo in lerra con lulli i suoi, abbandona« 
ogni cosa alla rira, colla speranza di salvarsi nei ^'^ 
schi Yicioi'". Ma poco gli valse la fuga; perchö inseguit? 

"• MAäCO GUAIZO eil, Ä73.- • II cottte dellAttguitlara andö c '••' 
sue galere contra quelle ehe facevano la guardia alla preda. • 

Bosio cit., 192: • Furono prese dal Conte dtlPAnguil'-^'^ 
le duo galere.... Mami rais veduto venirgli sopra H Conte si dieiU '• 
fvggirepci vicini boschi.... dove poi fu fatto schiavo. > 

MAMBRISO ROSEO cit., 258: . II conte delt An^illara..-'' 
tcorm oltre, haceva assaltato te due galere di Dragvt ehe tnr' 
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(lai viticilori, e cacciato dalla fame nel lormine di due 
seltimane con lutta la sua brigala venne in potere dei 
Tincitori. Splendido successo senza niiina perdila dei 
noslri: mila ducenlo Crisliani libcrali dalla scliiavilü, 
allrellanlJTurchi falti prigioni.cattivato il lerribile Dra- 
gul, in catena l'ajutanle Mami, presi nove bastimenti 
nemici. Tra quelli duc lasciati alla cala I'Orsino riconobbe 
e ncuperö inialta la galfea dei Bibbiena, ehe avevamo 
perduta due anni prima nello scootro dei venlisette set- 
lembre alla Prfevesa, come si 6 dello'". 

Non iroTo die il conte dell'Anguillara abbia toccato 
Parte dei guadagni; nö punto nie ne doigo o maravigiio, 
l^ie essendo la condizione perpelua della marineria ro- 
mana, combattere per debilo, non per mestiero, per 
ooore, non per guadagno. Solianlo mi meraviglio e doi- 
Jomi ehe niuno degli scritlori ligi ad Andrea 1'abbia 
Toluto nominare a questo proposito '". II silenzio dl co- 
*oro, contro la lesllmonianza di tulti gli altri, prova 
»Itanto quella parzialilä, ehe mi auguro abbia a essere 
emeodata da quaicuno de'doUi e virtuos! scrittori ge- 
""esi, i quaii per loro gentilezza fan conto delle cose 
°»e,e non lasciano cadere a vucto i mlei desiderl. Dun- 
<i"e il conte Genlile se ne lornö con molto onore a Ci- 
'•"avecchia, e fece feste in Roma, come se ne facevano 

*|^'f aila Tpiaggia,... Mami-raü abbandonö la preda..,. e furono 

^^     GuAiio cit-, 273; < Fra le galic di Dragut ve n'era due giä 
^^aüa Priveia, l'una Moceniga.e V altra Bibbiena. i 
^^    MiMBnrxo ROSEO, 251: « Dragut aveoa lascialo jn guardia 
•lu '*"'*' *'"« ga^e, ehe erano quelle ehe i Crittiani perderow 

'" Cipi.£|_Losi cit., 90. Tace. 
SicoMD, 2)4, Z'iUo. 
BosFABio, r">6. Moscal 
A*Tosio DosiA, 8». E baci! 
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in ogni parte dai popoli cristiani con fuochi, spari e 
dimoslrazioni di pubblica esultanza per vedersi überall 
da potente e capitale iiemico. 

[S2giii6DO^540.] 

XtX. — Dair allra parle Giaunellino ai venlidae di 
giugrio entrava Irloufalmente nel porto di Geoova COD 

una scliiera di Icgni acquistalt, una lunga infunata di 
prigioniori, e Dragut alla catena"-*, II quäle, come iraso- 
gnalo, non credeva a s6 slesso di avere in an tenif* 
solo penluta la roba, la liberlä e la riputazione. Caduio 
in tanla bassezza, consumavasi di rabbia, nö aramel- 
leva consolazione ehe dare gli volessero gli altri cois- 
pagni: anzi dolendosi con loro non potö tanto tener« 
ehe non gli uscissero parote ingiuriose contro Gianm'i- 
tino, dicendo sua pena principate essere la viliä d'"* 
iraberbe ed ignoto vincitore. Le quali parole riferii'' 
corae succede, a Giannettiiio, cbe non si teneva n& ^ 
faiiciullo ntJ per oscuro, il feccro monlar sulle furi«- 
lanlo ehe gli pose il pii sul raastacclo, e ordinö al cfr 
milo di legarlo al remo, e di farlo vogare alla pari et« 
tulti gli altri galeotli. Piü mansiieto Irattö con lui ü ^ 
valier Giovanni Parisotto della Vallclta, ehe doveva p^ 
divenire celebrc grararaaestro di Malta. II quäle,chiamäc- 
dolo per noine, secco secco alla soldatcsca gli disse :l^ 
pitan Dragut, usanza di guerra. E l'aitro, riconosciulö" 
subito per professo di Malta,sul medesirao lono: Sigß'^ 
cavaliere, mutazion di foriuna. 

'•* CESAIE CAüPASA, Vita di Fiiippo II, Iii-i. Viccnza, 1 
lib. XIV, p. 59 : • Giamellino « ne tomö come trionfanU i" ^ 
va, facendoci moUo tolame intrata il giono di venUdutdet f 
^ givgtto. • 
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E cosl successe, come ebbe detto il pirata. Per- 
ciocctife r anno segaonte il cavalier della Vallctta cadde 
prigione del Zoppo di Candia alle seccagne di Barberia: 
ecolä egii scliiavo si inconirö un'altra voUa con Dragut 
rimesso m libertä e in grandezza, e divenulo principe 
piii di prima. Di ehe dobbiamo esser tenuti alla genero- 
sili di Andrea Doria, e della Principessa sua moglie, e 
deil'iraperator Carlo V; i quali tutli insieme accorda- 
rono il riscatto del ribaldo per treraila Cinquecento du- 
•^ti *. E costui divenuto piü niquitoso per le ingiurie, 
piii caalo pei disastri, e piü sitibpndo di sangue e di 
'endelia, lornö peggio ehe peggio a spremer lacrlnie da 
chiunque aveva riso nel vederlo prigioniero. Crebbe 
per mOlli anni in ribalderia, si fece belTe del vecchio 
Andrea, gli detle i brividl sul letto di morte, sconfisse 
Giannandrea atla prima comparsa sul mare, e impresse 
*• SQo Dome come simbolo di rovioa per tulti i lidi del 
«diterraneo infino alla punla di Malta, ehe luttavia lo 
ficorda. Ne avremo luDgameate a parlare. 

ÖLLOA, 460: • Dmgut per via della moglie del principe Doria 
'"*•* la Uhertä, havendo pagato una buotia somma di datiaro. 

f« n'/ecc ffrandujrmo CTTorc, ec, • 
BMNTöMK, Memoires des capilaines Strängen deion lemps. 

Lu *^*' *^^> n,4ö:« Fut une grande konte pour ceux qui 
"ttierent alter,,,, encore tuy Dragut, dit-je, qui avotl fail tanl 
*"«« ä la ckretiimU, et estoil prat et taffisant den ftäre d'avan- 

MAMBIIXO BOSEO, JSS : • La Principessa mandö Dragut al 
~r~^ '" ^euina.... it Principe h mandö all'Imperatore.... egli 
2*^*<*dö a dietro.... II Principe lo Uberö con tagUa,e fu guesta 
^7***« rt dannosa ai Cristiani. ehe ne paiirono maravigliota ro- 

• Pt':hi divetme fl piü crudeie e ditpietato cortaie. * 
,^^^Bo3io eil., III, (92, D: « Fu ia liberaiione di Dragut molto 
^•""ta, e riusci alla crittiana repubbUca ämmota. » 
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Tulli i conterapoianei, senza eccezione, hu>'\t-^ 
rono di tal fatto Andrea. Tra i moderni non poch; 
ostinano a rinfacciargli l'avarizia, corae se tremila dm 
(li piü 0 di meno disformassero ii casselto d'un piin 
suo pari. Ältri vorrebbe spiegare la cosa pel dosid.: 
di Tolgere coU' esempio gcücroso i Turchi agli usi t 
costumanze di buona guerra : follia, ehe non potevan- 
pire nella testa di Andrea,conoscitoresolennissirao dell! 
differenze ehe passano tra milizia e pirateria. lo pen« 
Ira me ehe egü abbia voluto provvedere al conlraccaci- 
bio in caso simile, al quäle i giovanelli suoi nipoli ti 
esso stesso erano continuamente esposti: e penso (lo^ 
slo argoraenlo piü di ogiii allro e con tutte le possibu 
consegucnze essere stato destramenle maneggialo Ji' 
l'islesso Üragiit, e falto senlire alla Principessa, m»-*' 
sime nell'udienza con lanlo Studio richiesta cd oUetiuu 
da lui in Genova per averla favorevole, come Y^^^- 
alla sua iiberazione. 

[Mario mi.] 

XX. — Tre mesi dopo Dragat ripigliava il mare - 
padrone: e il vicerö di Napoii, spavenlalo dai cont|'- 
rubamenti e disastri ehe si udivano per opera sua, c''^' 
mava all'armi le galere del Regno, e volgeva l'oc^- 
a quelle di Roma, implorandone l'assislenza*". Aüf^' 
tanto di clamore usciva dalle province raariitiui'' J 
Spagna, infeslate dai seguaci di Barbarossa per vi''' 
cosl pertinace, ehe i popoli oppressi arrivarono a' -' 
gno di tassare sfe stessi di sorame enormi per fai" 

"* Doc«B!iTi tuUa storia del regno di NapoH, pubblica' 
Fiusr.Esco PALERMO nen'-4rcA. Stör, lt., in-8. Firenze.^^W' 
iO: • Marjo iU\. le galere di Sua Sanlitä arnvarono qu» '•_ 
timo, e rredo ehe li andranno a unirse con le olir»; ed ogg* *^'' 
a Catlellammare per vino, > 
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f-escdi un'allra spedizione contro i pirati di Algeri, 
ome si era fatto coiilro quelli di Tuiiisi. Ed avendo 
irto V promesso agli Spagnuoli di pigüare quella bri- 
.licenziaia la diela di Ilaiisbona, dove si era indaroo 

doperalo per comporre iosieme i callolici coi prote- 
iMti, si dispose a veiiire in Ilalia per sorvegliare da 
re«o gli armamenii ehe i suoi ministri di Äiilano, di 
irdegna, di Sicilia e di Napoli facevano, amraassando 
logni parte danaro, gente, munizioni, vitluaglie e 
f'gli per la guerra d'Africa. Se Carlo coi Veneziani 
Tero senno avesse abbatluto il Turco alia Prövesa, 

OD avrebbe avuto il flagello dei pirali in Spagna, nö 
fttiue dei giaonizzeri in üngheria. La maia propagine 

odaila radice aveasi a cavar di Coslantinopoli, anzichö 
ordere I' opera e il tempo a cimarne qua e lä le foglie 
^ « riviere della Libia. 

i*5iugno<5H.] 

AI Papa scrisse Carlo di suo pugno mosirandogli 
*siderio di avere in compagnia le gälte romane, 
* attboccarsi seco quaodo passerebbe da Lucca per 
tx^ '"^^ä'^carsi nel golfo della Spezia. Perciö il conie 

Aßguillara con grandissima solleciiudine allesliva in 
'«vecchia le tre galere della guardia, e le quallro 
proprie, sapendo ehe avrebbe avuto di camerata 

IJ^^'o Farnese, oipote dl sua Santitä e duca di Carae- 
coneletta schiera di gentiluomini romani grande- 
' desiderosi di trovarsi colP Imperatore e coi Duca 

t^aie impresa'". Nominerii ira quesli il conte 

Lei» üE SiLizAK Y CASTRO, Glorias de la cata Farneta, JD-4. 

•''•6, p. "4: mOcüwio Farneie talid a recibir Cartoi V, 
- fon una gran comitiva ds covailerot ilaUanot.... y luego 
i al Cesar en la infeUs jomada de Argtl. • 

*3iwiso BosEO cit., «64: « L'Imperator« /ti «wirirato da 
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Francesco di Bagno, il capitan Lucidi di Subiaii?, Tlio 
Caiisacclii d' Ämelia, Arrigo Orsini di Roma, Marcat 
tonio della Porretta, il capitari Auielio da Sulri, cn 
altri molü veterani ehe avevano combaltuto nella guerri 
del salc conlro i Baglioiii DeH'Umbria, e conlro i Coloo- 
nesi in Campagna di Roma: aggiungendovi il capitaa 
Giulio Podiani, i Paluzzi, i Delfmi, i Naro, i Massimt, 
gli Altieri, gli Albertoni, i Capizucclii, i Savelli, i B«- 
capaduti,i Cesarini, i Partlcappa, i Maddalenl, i Capotü- 
ferro, i Mochi, i Frangipatii, i Gabrielli, i Derarili," 
Pagani, i Cavalieri, ed altrettali, ehe valevano al pari J" 
chicehefosse per quei tempi nel raaneggio della spada 

[Agosto e sctlembre 154f.] 

Sciolsero quesli signori airentranle di agosio 
Civitavecchia e fecero capo aila Spezia: di lä il'^ 
Ollavio passö a Milano ineontro al suocero ehe veci" 
da Trenlo, e sielte COQ lui ira le feste dei corligiaci' 

Ollavio Farnesc siio genero, con una gran comiliva di ttobiH •^'' 
Ueri itaUani. > 

Jovius eil-, 474, 3i: • Imperator.... Octavium Fan**^' 
niirtp indoiis adoiescentem, cum insigni comitatu obviam habui'-- 
poneiidum militia rudimefitum in Casaris soceri lui conlube''**-^ 

iDEtt, 479. 31. 
'»• Joviispil., 484, 3»; 485,»: • Ex hii Iwciduirw»*'^ 

Francücus Balneus. Tilua item Amerima, et M. Ant. Porrfltf*''^ 
ADRIAM cit., 418, G: « II capitan Aureiio da Suö^. •""'^ 

e famiUiXre del conte deW Anguillara, con Arrigo Orsino. • 
AsTOSio CoLAHiKTi, DegU uomini piü distinti di "•*'''^ 

iciciuff, leltere. ed arti, iii-8. Rieti, *860:  « Giulio potW"'^ 
Paolo lUpoito a capo della Spedition» navale contro i corsaf^-' 

I BioGRAFi della casa Farnese, Franceäco Sansovino, ^ 
zar y Castro, Bonaveotura Angeli, Alfonso Loscbi, Fl*'"""'^ 
Ulera . il de Laziari, e Jl eh. Amadio Ronchini oon dicoDO * r_^ 
e quest'ullimo, lanlo oolo archivistü di Slalo a Parma, """^ 
Icltera del 23 maggio 1873, scrivevami: • Sono dotentt di «o" 
nulla, ^opio nvlila per soddisfare alio IW donunide. • 
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si'irflillo dalla Lombardia a Genova e a Lucca. In quesla 
ciUJagli olto di setlembre per la via dt lerra era ve- 
nulo papa Paolo, a dispetlo dei medici, i quali a lui 
vecdiio sconsighavano il viaggio pei calori della sta- 
gione. Poco dopo con sessarita galere sbarcava alla 
spiaggia di Viareggio rimperatore: ed alli dodici nella 
catU'drale di Lucca incontravansi insiemc Paolo c Carlo. 
In sorama le feste di Milano, i negozi di Genova, e il 
colloquio di Lucca, menarono le cose lanto in lungo ehe 
il principe Doria sperava non si dovesse piü per que- 
sl'aniio pensare ad Algeri. Lo stesso diceva papa P:ioIo, 
<= 'Ulli gli uomini assennali, massime per le infelici no- 
tizie ehe venivano fresche delle guerre di Ungheria, per 
le quali di iä si richledeva !a presenza e Kajulo deU'lra- 
peraiore. Ma Carlo, tenacissimo de'propositi e sover- 
diiamenle fiducioso nella sua foriuna, noo velje ascol- 
lar coosigli di niuno, e prese congedo per Algeri. 

[iSotlobra iM.] 

Presse la Spezia a'drciotto di ottobre Carlo monid 
*aIU ricchissima galöa iraperiale di irenla banchi ehe il 
"oria leaeva per lui. La quäle, perche era remigata da 
'">qae uomini ad ogni remo, aicuni usavano cliiamare 
fon isfoggjo di classicismo CInquereme; ma devo ripe- 
'«fe. ehe dalla ricchezza, dalla grandezza e dai cinque 
"•etnatori infuori, non aveva nulla di essenziale diversitä 
aalle allre galere, secondo le consuete forme di cosira- 
^'one alirove descritte. Presse la reale a mano destra 
*J""geYa la capitana di Homa, col conle dcll'Anguillara, 
OlüvioFarneseequegli altri signori ehe honominati'"; 

' Bosio cit., 803, B: « Avendo l' Inifxrat'yre poslo alla banda 
^olacapiiana del Papa, comandata da Virginia Orsino,conts 

SQIIJIABIO di Storia lucchae, neu* ARCH. ST. IT.. in-8 Fi- 
'*BM. 1847, p. 424. 

'•'^uiiiOTTi. Cmerra de'Pirati. - 2. 3 
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a sinistra la capitaoa di Malta, indi per ordine le allro 
capilane di Genova, di Napoli e di Sicilia, meno quella 
(li Spagna, ehe aspettava colle sue conserve alleBaleari. 
L' istesso giorno di marledi diciolto del mese di ottoim' 
salparono dalla Spezia; indi si ripararono dal fortunalc 
di Poiientelibeccio a capo Corso. Discesero a Bonifazio, 
e per quelle bocche ad Älghero: di lä a porlo Maone, 
e (Inalmetite addi venliqualtro d'ottobre luUa I'arraala 
dctte siupenda e terribil visla innanzi alla ciltä d'Algeri. 

[Holtobrelt^l.] 

Erano insieme allelale nella linea priocipale di fronto 
sellanla gai&e, cio6 dicioUo di Spagna, venti de! Doria, 
dodici di Napoll, dieci di Sicilia, seile di Roma e quat- 
tro di Malla, con al cenlro 1' Imperalore e le altre capi- 
lane irnbandierale e in armi: a tergo trecento navi <la 
«arico, piene di soldali, di munizioni c di arliglieria. 
e appresso allrellanle navelte niinori di sussidio c <ii 
complemento per trenlamila uomini da sbarco delie Ire 
iiazioni. Colonnelii delle fanlerie ilaliane, Camillo Co- 
lonna di Roma e Agoslitio Spinola di Geoova: capitan 
yenerale il raarchese del Vaslo'". 

Non prenderö a descrivere la inospila cosia d'Al- 
geri, dove taole mutazioni sono avyenule del lempo 
nostro, mollo piü ehe non avrö a fermarmi lunga- 
inenle alla sua visla. L'altacco di Algeri per Carlo V 
piiö dirsi iragedia di un alto solo. Quindi basterä accea- 
nare ehe l'armata sorgeva dislcsa nel golfo, a piccola 
dislanza dalla citlä, Ira il capo di MallafTusso da levante 
c il capo di Cassioo da ponenie, sopra fondo di faogo 

'" RATSALDLS, Ann., VöU, n. 64: • Cohortet italicas quibin 
praerat Camillua Columna et Augustinus SpinuUt. » 

MAUBRIüO RoäEO ':il.. 266. 
BosiociL, m.ÄOS, D;Ä05, C; «17, C. 
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nero e lenace. Ferma sugli ormeggi passava senza al- 
cuna novilä due giorni, ordinati al riposo delle fanterie, 
in gran parle deboli e mareggiale dalla fastidiosa navi- 
gazione, prima di esporle in terra a fronte dei nemici: 
molio piu vedendosi attorno il mare tuUavia grosso e 
fraiigeote sul lido, quanlunque il vento si fosse cai- 
maio. 

Denlro alla piazza non era gran presidlo: quasi tuUi 
'pirati, memori del successo di Tunisi, avevaiio coi 
loro legni giä preso la fuga. Restavano solamenle oUo- 
ceijio turchi Yelerani, e cinqne mila raori assoldali, ol- 
Ire la numerosa caYalJerJa dei Beduini per la campagoa. 
l\ goveroatore supremo dell'armi Assaii-agä, rinoegalo 
sardo, allievo ed amico inlimo di Barbarossa, disegiiava 
nienare in lange piü ehe si polesse la fazione; conßdando 
Dell'enlusiasmo di quei popoli, neiresempio di altre si- 
niill iorasioni sfallile agli Spagnuoli, e priücipaimenle 
oei rovesci della stagione ehe si potevauo facilrnentc 
prevedere. COQ queslo Assano si faceva belTe dell'aral- 
^0. cbe gli portava l'imimazione della resa a Dome di 

[26oUobre45H.J 

All'alba del ventisei incominciaTa Je sbarco deN 
' esercito a levanie della piazza, cosi: le galfee enlra- 
'3no sotto alle grosse navi, riceveano alla scala le 
'äiiierie cglle sole armi manesche, poscia I soldati me- 
jKsImi cogli schifi delle galere e solto la prolezione del 
^ro caoDone, sailavano in lerra, ordinandosi sul lido, 
^^no mano ehe arrivavano, per manleuere il terreno 
^upato. Sul mezzodl, ingrossalisi giä gli squadroni fino 

'•enilmila uomini, rimperatore istesso poneva piede 
"* terra e montava a cavallo, e disponeva l'accampa- 

'^Qlo e le prime operazioni contro la piazza; seguen- 
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doio appresso i capilani c gentilaomini della sua casa 
mililare a poco a poco ehe venivano io terra i deslrieri 
e Ic barde. 11 barchereccio da carico doveva convogliare 
appresso le bagaglie, i viveri, le muDiziorii, le arliglio- 
rie. Operazioni coudoUe serapre corabattendo coalro 
gli Ärabi; i quali di galoppo a briglia sciolta COD bada- 
iucciü conlinui ed assaümenli repcnlini moleslavanci 
dovunque paresse loro di polerci odendere. Opporla- 
namenle per6, e qui !o ricordo per la storia dell'arli- 
glieria, si era provveduto al modo di conlenerc gli 
insulti dci cavalli nemici, assegoando a ciascun corpo 
delle nazioni diverse Ire pezzelti da campagna; i quali 
maneggiati a dovere produceraDo efTetti stupendi. iSuHs 
nieglio del cannone, al quäle non erano assueti, faceva 
imbizzarrire e fuggir \ia le mandre dei Beduini'". Con 
quesl' ordine occuparono le allure, e passarono la primi 
notie aH'addiaccIo. Trista noite per le privaziooi, r' 
la pioggia conlinua e pel frcddo. 

[27 ottobre I5if.] 

Compivasi lo sbarco delle fanlerie la mallina *3^'' 
ventiselle, e giä meücansi deniro terra a! lungo irasporio 
delle salmerie e delle provvisioni, iDlanto ehe Teser- 
cito marciava ardilamenle per investire la piazza. CoI^ 
tinue le avTisaglie. gli agguali, i combatlimenti c"^ 
molta bravura e poco frutio. Le masse a slento si J'' 

'*• MAUEiBr>o RosBO, 267: « La fanleria divisa in tre tchier 
come era di tr^ttazioni.... astegnati a ciatcuna di este tre fe%y 
arligiieria,... coat/ueMt'ordine marciavano. » 

Bosio, 205, C: • Uaveva ciasctm di qtiesti i'/uorfroni Ire f^ 
d' Grtiglima da compat/na, per itpavenlare gii Arabi, i quäU <^^" 
nwxmente aii' \acawi loro traccheggiando, or guinci or guiiuU '''J' 
aio auaUapano. > 
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feiidevano. La pioggia avea disleso un guazzo di fanghi- 
glione lenace per la campagna, dovc i picchieri non 
polevano agiatamente maneggiare i'armi d'asta, nö i 
cavalli caricarc; e gli archibugi, allora tutli a miccio, 
slavano come inulile ingombro neue raani dei soldali: 
guasla la polvere, bagnate Ic corde, speiUi i fuochi"". 
Si noii il fatto non certamente di piccolo momenlo per 
fa dilTusione del fucile a ruota, come appresso dirö. 
Nondimeno si ebbero ad ammirare diversi tratti di sin- 
golar bravura per parle dei noslri. Un cavaliero ardi 
avanzarsi infino alla porla di Algeri, e lasciarvi conflllo 
per segno il pugnale: un altro di grande stalura c di 
forze gagliarde alTerrö un turco per un braccio, e, iral- 
lolo giü da cavallo, l' uccise in terra a colpi dt siocco: 
'' capiian Lucidi della squadra romana, luUociiö ferilo, 
non si peritö di farsi iuconlro ed assalire a corpo a 
corpo colla spada il piü lerribile e grande comballitore 
neniico e distenderjo mono ai suoi pledi'". Cosi passö 
'3 giornata de! venliselle. 

NicoLAüs ViLLACACsosL's, De cxpeditione ad ArQiriam. In- 
^ Seiecta CLAUSBRI de rebui Turchicis, in-fol. Basilea, 4556, p. 599, 

Jovius cit., 4Si, 10: » Jam a pluvia extinctis funiculorum 
'"•*'«, tagtincuUsqne sutphurei pulverit madefaclU, sclopellorum 
••«peiii/i« ereptus. • 

M*iiBRiNO RosEO, 269: t I Hort adoperavano le baUslre giä 
^'"^^ne tn Ilatia.... e i fanti italiani non potevano per quella piog- 
^ <'*>pcrare gli archibtai. » 
^^ Bosio cit., 207, himtagrande acqm havevaspente le corda 
'*^anhibu^, e bagnata e guatta tapoloere delle fUuche....mqw;l 
^*^.fattgo vtKosoa mnia gamba.,.. » 208, A:« li tempo dipiog- 
^rendegli archibusi inulili. » 

AsTosio DoBiA, Compendio eil., 91: m Ai soldati per lagrotta 
^•^•Ww «' erano ipenü i micci degli arckibuti e qtiati tuUi i fuochi. > 

•'ovics, 4S4,2i: a Lucidua Romanut prxferocem Maurum 
^""••w ctmgretsum, quamguam taucau, tnterfeat. • 

»• 
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.\XI. — Pifi calzante al noslro proposilo viene li 
(liscorso ehe abbiamo a farc inlorno alla raarina, tuLla 
luibata r istessa sera del ventiselle. II .so!e IramoDü 
soUo il velo di densa caligine. Non colori brillanli Ji 
crepuscolo, non azzurro ranciato di cielo, nö cliiarcizi 
lacenledi mare: ma linte fosche, aria umida, acqua lor- 
bida, e dal lalo boreale una lontana parala di nugoloci 
oscuri, pesaiUi, immobili in prima sera; e poscia mano 
raano sorgenti e torreggianli piü e piü in allo, scaii 
aüra luce ehe qualdie guizzo di baleno. 11 pilolo impen- 
sierilo pronostica da qiiclla parle il venlo /urioso Ji 
Tramoiitana, traversia funesla üel rivaggio; e ansiosa- 
mente cerca tra nube e nube il punlo orlivo della U'- 
muta Stella, giä nola ai miei leltori'". Osservato dili- 
genlemCQte e con segni sinislri il (ramooto del solo 
ta levata della Stella, sibila e risquiliisce il nschietlo li- 
comilo c del nocchiero: e tutli i marinari dalla tolJj 
a riva son pronli per la manovra di mal terapo altJ 
sicurezza delle navi e delle galfee. Vedclc da ogoi pari; 
ammainare le anlenne e i peononi, sghindare di gabl' 
arridare gli stragli e le sarlie; e giii in coverta cliiu- 
dere le boccaporte, parare i portelli, trincare le arli- 
glierie, meitere le leiide a pendio; ed altri in mezi" 
colle barche assicurare gll ormeggi, filare i calumi, ^•' 
trezzare i peonelli: crescere di fuorl nel niare gomei 
ferri, gherJini; e di deniro bozze, paglielli e trim": 

'•' Bosio, 2C9, C: * La tempesta bcn pronoslicala da Ani' 
Doi ia con la presupposta « tanto dai marinari temuta Stella di '- 
Sifflorid 0 Giuctd. • 

IDEH, 48S, C: • Corrmdo colla cima di unvento $ tt>'-- 
fortwttvole, prodotlo dalla ttmpestota ttella di Tultisattti. » 

Jovics, i9t, 29: • Tandem aspirantibus Euris, Cäsar ad I 
teares cursum direxit, divcB CaUtarinm tnaligno S'jdcre tranqui^-'- 
naclut tempeitdtem. • 

P. A. G., Medio too, 11, Öi, 36. 
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Sülle bilte. Intanto avanza la noUe, e insieme la furia 
tJel vcDto, la gonfiezza del mare e 1' oscurilä del cielo: 
radono rovesci tli pioggia obliqua ira lampi paurosi, 
e scrosci di folgori. e scoppi di tiioni, ripercossi da 
löUi i montKnel bujo. Le onde corrono infurlate verso 
" Costa, gitlansi rapidissime sugli scogli, saliaiio alle 
creste, e ricadono come torreoti spumosi. Odi rontio 
profoado di mare, e fischio rabbioso di venlo, e vedi 
quaDlo V' ha di piü terribile nella coiifusa baltaglia degli 
eleraenti. La in mezzo apprende il marioo a vinccre il 
sentimeüio del terrore, e a pigliar pratica del suo me- 
*tiero. 

[28oltob^a^3i^.] 

Fallosi giorno, chi si Irova accampalo tra i pan- 
üni.slrello di viiiuaglia, e privo di ogni comunicazione 
*>» armata, alla incerfa apprensione della oscura nolie 
we succedere la trisla reallä di spavenloso sguardo. 
Bnghi cordoni di onde accavallate biancheggiano in- 

/no al lido, valli e colline alla rinfusa sul mare; oriz- 
«otenslreltodalle nubi, e la  volla del cielo simile 
^ linta livida dell'acqua. In piccolo spazio sellccenlo 
j^^'gli dl ogni grandezza, tulli umili e dimessi: lulle 

aiberalure ridolle a melä, lulli i ilancbl paralJeli, 
^"« le poppe opposte al vento, lutie le lesle legale agii 

"»«ggi: gusci oscuri, circondaii da liste bianche di 
^^a, messe e mutaie io ogni senso. Ma al lempo 

so quei legni, chi piü chi meno, daü'una o dall'allra 
1^3 a perpeluo conirasto si scuotono: lalTolta li vedi 

T«-rt'' ^^ ^"^^' ^ irabocco; e improvvisamente solle- 
^ > 01 poppa fina a moslTarti la chiglia; e poi, arrizzati 
'IJ**'» '"*ta preseotarti la coTö-la, inondala d'acqua e 

•Pame correnii gm dagli ombrinali. Fissa ollracciö lo 
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sguarJo, e vcdi continualo conlraslo di ciascun ti?gb-' 
cogli onneggi suoi, secondo le diverse forze spinle.. ? 
cliiamale dcU'onde, del vento e dellc gomene. Ec; 
barcolloni piü volle alle bände; e poi bruscamente üJ;- 

indietro, Iraendo fuori d'acqua tuUa lessala la lunghciu 
dei canapi: eccoli all'improvviso farsi avanti verso il 
ferro, mollando i calumi; e poi barcollando e riruggenJa 
tesaii'i un'alira volia: sempre con durissime tenteonalf- 
Chi ha pratica, ed ha visto di siraile, egli sollaoto pui 
disünguere il discorso tecnico dal romanlico. 

Dopo quindici ore di rabbiosa procella col venU 
sferratore di Traraonlana, Ira le contiiiue strappaU' d';' 
gomene, e il consenlimento sforzato dei legni, coiui 
ciano le falle, e il getlito. e le grosse avarie. Sartie' 
inariovre a pezzi, cime fileggianü in bando lulle da''" 
parle a seconda del venlo; alberi scavezzi a precip! 
paliscliermi infranli, raurale e lianchi sdrucili, rolia» 
sparli e trabalzali siillc ende. Chi si trova debole» 
corbame. o fiacco d'ormeggio, cntra in distrelta: a ^^ 
slo il canapo streraalo si slrappa; a quello le biUee« 
costc gU vanno appresso. L' uno piomba nel fonJo ^'^ 
tulla la gcnle; raltro, miscrabile speltacolo, irrer^' 
bilmenle sferra, ed b giltalo dai Hulli a perdizione^ 
cosla. Lo sferrare in bocca dei marinari ö maledu 
assolutamenle inlransitiva, alla quäle allivamenle no: 
opera come nel salpare, ma si 6 soggetti come nel' 
rire; e vale Perdere i ferri, e la rilenula delle goW ' 
e la conserva dei compagni; Esser porlato a precipi-^ 
dalla violenza del venlo e del mare. Via duoque di '1 
il maniscalco ardgno ehe sferra allivamenle le bcsl'^' 
travaglio; via il ringhioso pedanie ehe sferra a rove-- 
la penna sulla carta; via le sferre di ogni altropro'- 
luoso mesialore.Sferiano allrimenii i miseri marin^" 
e iD men ehe si dicc, il grosso mare e il venlo rabl 



,:.-v... ;.ii., GAP. G. V. onsisr. 105 

nelle sccchc c sugü scogli li pcrcuote a cerlissimo nau- 
fragio. Vengono abbrivati, urtaiio nei bassi, cadono gli 
albcri, e lo scafo sballulo dai inarosi sul duro Icllo si 
apre, e va in pezzi. Della gente in quel moracnto, chi 
ptomba nell'abisso per non uscirne mai piü, chi resla 
maciullalo dalle onde sugli scogli, e chi cade trafitlo 
dalla scimilarra degti Arabi. Costoro guardano il lido 
avidi di slrage, e non danno quartiere. 

Ciü non perlanlo la capitale sventura pareva rifu- 
gio ai miscri, slanchi dei travagli del mare. Tanlo era 
grande lo spavento e la perlurbazione! Scadula la di- 
sfipiina, moUi volevano volontariamente inveslire in 
lerra, meltendosi nelle siesse condizioni ehe altri per 
Tiolenza paliva. La smania di levarsi dal pelago, la cor- 
rosione progressiva delle goraenc, la diOicoUä di sgoltar 
•> senlina, la disperazione di non potersi lungamenle 
»slenere, massirae alla cieca nella nolte ormai vicina, 
Wiidiisse non pochi al irislissimo partito di lagliar le 
foraene, messo in non cale il divielo dei capilani'". Tanto 
•^e suU'ora di vespro piü di cencinquanla bastimenti di 
^'Kni maniera e quindici galerc erano sul lido misera- 
tiimcnle infraoli, non essendo piü allro a vedere in 
^nella parle, ehe roltami, alberi, bariglioni, tavole, corde, 
^"ci, atirezzi, corredi, e uomini ehe di mezzo sorge- 
^ano per iscampare, e invece irovavano piü pronta ia 

*" BATSALDüS , Jnn., 1541, n. Qi: - Centnmquadraginla na- 
^'P^ qvadratis velis pericrunl.... quindecim eliam triremet aUita 
*'^'n..., flures periissent nisi cabtmitas virluU vicla fuissel. •> 

UiiiBaiNO RosEO, 270: • Si pcrderono cento quaranta navi 
"••>. <'o 9ttHidJci galere, alln piccoli vatcelU, si affogarono in/büli 
*•**""• e galeolti. • 

AjtTosio DoniA.CompendiocU., 86: • ponatdosi la nolte del 
'*i(olto d^ Ollobre una tjran fortuna in mare.... fece dare a tra- 
**^y 'ptatlordici galie, e mollenavi: fonc/uaJMndo il retto deW ar- 
^to ti modo ehe la rese inuiilr. » 
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morte, o (ra i gorglii del niare, o ira gli acciacclii il 
scogli, 0 sollo alle spade dei ncraici '^*. 

In quellaAndreaDorianon ismenlila famadi esper: 
ed intrepido marino: avrebbe poluto facilmente salvare 
sfe stesso e Tarmata nel porlo vicino Ui Bugia; raa m 
volle raai abbandonare Tlmperatore e resercilo, (\^3^ 
luiique gli pesasse gravissima la perdila di quasi lutw 
le sue galere pel sollevamenlo della genle e pel tagli» 
delle gomene, essendosi dovuto piegare al trislo e>[ 
diente l'islesso Giannettino'". L'incauto giovane inäicu.. 
con tanti allri sarebbevi reslalo morlo, se 1" Imperalore. 
vedendolo uaufragato alla riva, c chiedere coi segiia'i 
soccorso, non avesse mandato di gran frelta don A'- 
nio d' Aragona con trc compagnie di Italiani a cav::: 
fuori dalla rabbia degli Arabi c del mare'". Grazia • 
golarissima, usala a lui solo per riguardo dello zio: * 
gli altri si lasciavano alla loro Ventura, non forse aün- 
menü lutta 1' armata si avcssc a gillare in tcrra, c r^" 
i baslimenli a rovina, senM speranza di rilorno a i- • 
suno. 

Graodiosa Ira tanto schianto comparisce alla V'^ 
di tuUi la figura dell'Orsino, l'arie e la virlii dt;i P*^ 
mani, la saldezza dei pelti e dei legni, ia bravora * 

"* ViLLAGOcso» ci(., 601, lin. is; • Numida, viso naufr 
ad tittus magno nwnero conveneranl, ut quos fortuna in terrao^ • 
sportarei eos transfoderent. Ütrum in terram eiabi,a$i submerni'i 
ttaretj nascio. • 

'" Bosio, 209, C: - Il Doria poteva talvare te galere a B^ 
{euendo le perdute quasi tulte sue), ma da quetta ipiaggict ""^'^ 
mai non si volle. > 

'" ÜLLOi eil-, *62, med. B: a GianneUin Doria f\t per perif 
ia sua galea diede netl'arena.... L'imperalore, accioccbe qiiel f^'' 
non fasse tagliato a pesji sotio gli occhi di suo sio, maadö alia r*' 
don Antonio d' Aragona con tre compagnie ttaliane.... per la »" 
dei quali si salcö da tanto pericoto. ' 
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oldali c dei mariqari. Essi fermi, intrepidi, inlalti; 
i rigaardati con maraviglia, essi cilali ad esempio*", 
squaJra di Malta, per colpa dei marinari, giä era io 

rocinto di naufragio: e i forsenoati a colpi di scure 
vrebbero senza dubbio esegiiito il Iristo proposito di 
agiiare ie goniene e di dare in terra, se ü comandante 
liqiiellacapitana, moslrando da una parte la disciplina 
iei Romani, e dali'altro la punta dolla spada sguainata, 
onsi fosse opposto; minacciaado risolulamente ia morle 
1 primo ehe di ciö si fosse ardito'". Pei fatti di AI- 
fri, e per Ie lodi da tutli ripetute alla squadra romana, 
Hiavio Farnese, genero deH'Imperatore, formö prima- 
Mflte il disegno di appoggiare nella sua casa, come 
•^isegüi, la compra di esse galere. 

{89 Ollobre <54r] 

L'Imperatore e gli altri accatnpati miseramente tra 
''" e dirupi, abbattuti neiranjmo atla visla continua 
'tarne sciagure; perdola nel mare I'arliglieria d'as- 
^'0 iasieme coi barconi di rimburchio, dove l'avevano 
Kiorno avatiti discesa; corrotte o assorbite *ial pelago 

'BiiinizioDieleviUovaglie,si irovavanoa mal partito. 
*Twe ie radici salvaticbe, niaccilare i cavalli, e pel 
^"co raccogliere in giorn&a Ie lavotc dei bastimenli oau- 
^e^ti, baslava nel giorno segueote a nutricarc di inso- 

Jovics eil., ifisi., lib. XL, p. tS7, '•i*- • Pari qttoque perse- 
^irginii Ursini Angwliarii triremcs, tolidemque Bhodia (eu- 

•"»tilafioÄejcunfta tenyiestalis incomoda feliciter fiertuierwit. • 
^'iLUfiicsos eil., 603, lin. 8; • /nteflri reiicti ad Artjeriam 

^•' tfniietn Anguiliarium immunem ibi. • 
^10, 208, D ; « /( cac. Francesco de Asevedo. ehe comon- 
"tBOfciö \evar la vita al primo ehe ardito havesie di piü 

di imilare quellt ehe votonlariamente a perdcre li anda- 
•— fOB nta gran lade salvi) quella galera. m 

'^lovio eil., oeiia oota precedcnle. 
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lilo pasto Lrenla mila uomini: ma non poteva durar !iir. 
gamenle. in queila veniva a Carlo una letlera di AnJr«. 
portalagli a nuolo da intrepido marangone, assicurau 
anciie meglio da un fodero di sugheri. Andrea scongiu- 
rava 1' Iraperalore a levarsi di iä, se non voleva vedere 
tuUi sommersi o massacrati; esorlavalo a venirse« 
verso il capo Mallaffuso, dove sperava poierio racco 
gUere, e rimenare in Europa. Carlo, perduta ogni spe- 
ranza di conquista, accellö le conclusioni del Dona: 
dfelle i segnali, e imprese la rilirala a piccole tappe m 
Ire giorni, sempre combatiendo cogli Arabi sul desirj 
(ianco ed alla coda. 

[30 oUobre.] 

La sera del ventlnove essendosi calmalo il ve;.. 
e potendo salpare i ferri verso il largo (ma noo 3[- 
prodare al Udo, dove 1'onde infuriale tuUavia orribü- 
mcnle frangevano), il Doria sparö il tiro dell'avvijö. 
percliö neila notle ciascuno si rialtrezzasse a dovcrc' 
si meltesse in punto di far vela al primo segno. La mi'' 
tjna del lrenla prese il venlo colle poche galere ct«P 
rcsUivano: e, sempre sostenuto dalia squadra romao*' 
condusse il convoglio dellc iiavi all' äncora nella cala * 
MaltafTuso, dove 6 sicura stallia per tuUi i venli, sa'^*" 
chö da Ponentemaeslro. Le galere di Malta solto coK' 
di necessitä si allontanarono'". A! contrario le nos" 
conlinuaronsi nell'assistenza degli aHlitli, levarooo le i^- 
ti dalla spiaggia, servironle aH'imbarco, le scort-T""'*' 
al porto di Bugia, lenuto allora dagli Spagnoli, quantu'^ 
que sempre perseguitate dalla pertinacia delle tcmp^"' 

"* Bosiocit.,SIO, D:«£acopi"((7nadt Jral/a... seguendola ^''^^ 
tr» tr« galere della Religione.... salntala nel passar oltre la 'J-^' 
inip«riale,e con alla voce fattole sapere ehe da inevitabitä R^'''' 
iforsata si era posUx in viaggio p«r satvani. • 



e djl sentimenlo delle altrui avarie. Solo disastro per 
noi un colpo di mare, ehe nelle acque di Bugia scopri la 
poppa della Capilana nostra, e ne slrappö l'immaginc del 
Santo proleUore'". Del resto fino all'uUirao, coli'arte e 
col raagisterio dei marinari e degli ufßciali governan- 
ilosi, evilarono le disgrazie piii e püi funeste nella rilirala 
di gueirarmala: servirono rimperatore, assicurarono 
rcscrciio. ladi per Biserta, la Favignana e le Eolie, se ne 
lornarono dolenli, altreltaalo ehe onorati e salvi, al 
I'orlo di Civitavcecliia. 

[25 aprilo 4Ö42.] 

XXÜ. — Dopo rasprorovescio,papa Paolo maggior- 
mcnte si slrinse col Conte, prevedendo dai nemici mo- 
le$[ie maggiori, e dagli amici maggiori richiesle. Perö 
^ lenore dei eapiloli lo avvisö di dupücare la forza del- 
l'armamenlo, e di tenere al soldo nell'eslaie seguenie 

•ci galee.laseiaDdogliene una fuor di linea a suo privalo 
coinodo: esseodo ehe egii sempre eoiitinuava a lenenie 
'|U3l[ro di saa proprielä, oltre alle Ire consuele della 
^^era. Le ragioui e le spese di tale riaforzo sono 
*>presse nella seguenie costituzione, ehe volgaiizzo eol 
**sio a fronte, perehö imporlanle ed inedita'*'. 

< Paolo papa lerzo a tulli i singoii, cui le lellere 

"* ViLHcOGSov cit.,603, ha. 9" Comüem Änguillarium mluit 
**• ifununem esse apud Bugiam.,.. lanto enim furore in puppim 
^^^t, ut ipsam puppim everteril, et sanctum Amlream, qui 
^fr* "• tignum erat apposilus, prwcipitem Vgerit: aceeterit autem, 
*"** od Argeriam uUus erat, maniis continuit. » 

"' PAULIS PP, III. Consl. qua adauxUium populi ckristiani eon- 
* Ttircü» tribus triremibus pontificiii tret novas addit, el tubsi- 

**«ad «ü- menses imponit. — ARCII. SBCR. VAT.. t. 11. o. 353, ex 
f'^pis brevium. — Copia ira )e Scbede Borgiaoe ocl Museo di 

Uganda, e ropia prpsso di me. 
• Vnivfrüs et tinguUs prwsentts lüteras inspezlurii, salulem 

'^«uti.oT,,. Guem de' Pirati. — 2. ) r) 
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preseoti saranno moslrate, salute ec. — Chiamati senzi 
nosiro merito per superna disposizione al regimc de!- 
l'ovile del Signore, volonlieri atlendiamo secoiitio li 
(lüver nostro a provvedere tutto ciö die riguarda il 
buono stato e conservazione del medesimo, e a meliere 
enicacemenle in opera i mezzi ehe occorrono, perclit' 1-' 
noslra greggia non vada a slrazio tra gli arligli dei Ui, 
rapaci. Certaraenle a tutti deve esser noto come il foru 
cissimo tiranno dei Turclii, venuto l'anno passalo in 
regno d' Unglieria alla tesla di numeroso escrcilo, dop 
lacrimcvole slrage di soldali cristiani, sollo le mura -: 
Buda ha rolto il campo del carissimo in Crislo llgliuo: 
nosiro Ferdinande illuslrc re dei Romani e di Unghcri.i 
ehe inlendeva a ricuperare coU'armi quella piazza; 
in vece il Turco vi si k maggiormenle assodato: i 
contento a ci6, appresta ora allri eserciU di terra eJ 
altre armate di mare per enlrare piii avanli, e sollome! 
tere il resto di quel regno, e forse anche la Germania 
e rilalia. Vedendo dunque imminente il gravissimo \>^ 
ricolo di (Ulla la crisüanllä per !e costui invasioni, ^ 
per la di&cordia dei nostri principi, tra i moIU rimedi 

etc. — Paulut Papa III.— Ad ewam donwitci gregis, mmtis l"'' 
imparibus dwina dispoiitioue vocati, ud ea ut debemus libenter f- 
tetjdiihns per quw cuitcta ad ejus fcUcem'stalum salubnler dirig'i" 
für, et ne tuporum rabie opprimatur op6m et operam impenäim^ 
efficacem. Sane, ticut oinni&ui notum esi9 credimus, immanissi'"*' 
Turcarum lyramnut annopraterito ad re^num Hwigarim cuft ""* 
meroso txercitu pertonaliler venieta, exercitum charistimi in CA''^ 
filii nostri Ferdinandi Ronuaiorum et Hangaria regis iUuitria in obt^ 
dioru civilalis Budensis, quam pro Uta reruperanda lenebat, inge^' 
chrtitianoruin militum strage profiigavit, ac ejus ditiottem inibi *'•'* 
bilivit: el nunc itj ntm contenttu ad penetrandum ulteriut Pi dict""' 
rfjjnum (( (/uoi reli^MT» t$l dicti regni. et forsam Germaniain '• 
Italiam ocaipandum novwn terrtslrem exerdlum marititnatn;* 
clatsetn pr(pparat; el cum ex ii$, et principum rhristianarum dusi''"' 
mognum p«riculum reipt^Ucce chmtianae immineat,   decrcii"*'- 
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da noi pensali, abbiamo risolulo di aggiugnerc Ire ga- 
\ic alle allre Ire ehe sempre tiene la Sede apostoüca, e 
fornirle secondo si coiiviene di gente, vettuaglie, e di 
annamenli necessari alla guerra, percliö formato in tal 
iiiodo il nucleo. di giusta squadra o possano da so difeo- 
Jere la Spiaggia romana, o presenlandosi 1* occasione 
aiiclie piü loulano possano perseguilare e cacciare il ne- 
tnico. La saluledella niaggior parte di quesli noslri paesi 
fn'icipalmenle dipende dalla esecuzione di tale divisa- 
iiii^iilo. E percliö non possiamo noi soslenerne la spesa, 
nö col danaro deü'erario esauslo, nö colle gabelle ordi- 
oarie assegnate ad altre spese, bisogna ehe da coloro 
caviaiiio il sussidio, alla cui salute provvediamo. Spe- 
rarido adunque ehe tuUi i suddili noslri, pcrsuasi del 
nianifesto bisogno, soslerranno volenlieri queslo peso, 
noi per molo proprio, ccrla scienza e pieoezza della 
"postolica poteslä, per lenore delle presenli vogliamo e 
comandiamo ehe le ciuä, lerre e laoglii soggetli mediale 
0 Immediale alla sede aposlolica, per sei raesi sollanto 
prossimi futuri, debbano mantenere e pagare ciascuno 
'> »aa quota, secondo la tabella ehe pubblieherä jl diletlo 

^*'*' alia per noi excogitata remeüa, tribus triremihut apoiloliccB 
"**•» trrt alias addere, illas>jue proM re* poilulal militibui ac com- 

''*"" aliiJ7«e ad belli usus westäriis murüre, ut justw ctauit 
•""»fn) expleto, vH per se oram marilimam luearttnr, vel li res po- 

*'' l^ius ethm hostem propultent atque perseqtiarttur. Qund 
"tim contilium, in 7M0 maximre parlis hartim rtgionum amüilit 

^"^. cum ex pecuniit ararii nottri quoä hoc tempore exkauslum 
IB«; fx vecligalibus qwB ordinariit impensit ordittata tunl, expli- 

^•e^uea/, ttecesteesl ut ab üstubsidia erquiramus (luonim laluli 
T*****"**«- SperanUt igUur qvod omnet manifeüum p^iculum. 

^"todi recognoscenSet onut hoc hbenti amimo tuttinebunt, motu 
V^'o. et ex lerta scfend'a, el de apottotica poteitatit plenitudine 

^ ftEtentium volwnus et ordinamut quod rivitates , terrm, el 
^^ opo$toUca mediale vet immediale tubjeclasexlr a-emei hujus- 
'•pro $ex tnensibus proxime futurit lantum, pro rata, juxla la- 
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figlioGuidascanio Sforza diaconocardinale di sanfKu- 
cliio e caiuerlengo, e lulli ugualmeiile debbano versn- 
ii danaro assegnato nclle casse e nei lermini iiidicali dal- 
l'isLesso Camcrlengo. Nö alcun vi sia ehe presuin;i an- 
dare esenle dal meltere ia sua porzione soUo prelcslo 
di qiialsivogliaprivilogit) o immunitü, ma lulü indistin- 
tauieiUi! siano tenuli a coiUribuirc, decrelaiido die in 
questo modo e non allrimenli si abbia a giudicare e i 
dilliiüre da qualunqiie giudice e commissario di qualsi- 
voglia aiilorilä riveslilo, fosse pur cardinale della saiiü 
roinana Chiesa, eccelera. 

» Dalo in Roma addi venücinque di aprile 151- 
del nostro pontificalo anno ollavo. > 

In quesle lelterc si parla della discordia dei prin 
maggiori, si prevede Ia guerra Ira loro, si dublti 
ulleriori progressi del Turco, si accenna a qualcbe loQ' 
tana spedizione, e si alTerma Ia necessilä di fare da ^' 
senza aspettarsi il soccorso altrui. Tulte sentenze, d^ 
prima aU'ullima, confermate pei falli. II Conle co 
squadra rinforzata, e Ia consueta compagnia dei gen'- 
luomtni della sua casa prese a difendere Ia Spiaggia. ti^'^ 
per camerata e per allievo Giulio Podiani, patrizio r> 
Uno dei signori di Piediluco c di Poggiobustone, cheF 
vedremo crescere di aulorilä sul mare coi Farnesi c coi 

xam per dilectum filium Giüdonem Ascanium Sfortiam sancti E"^'*, 
cAii diaconum cardinalem Camerarium nostrum faciendam mu"U^ 
ttaliwrc, et pecwtias ad id necessarias inlociset terminisper dK- 
Camerarium tUUuendis, tulvere leneantur. Nee aliquis ad erita"-" 
soluiioHis poriiomem, nim pro rata subsidii hujuitnoäi tanä^"- 
vigore  cujusvis prkiltgii vel exemplionis tenore se lueri potS'^r 
omnes xndilfeTenter conlritwrc teneantur. Decemenles tie, per 9»^ 
scuinquc Judiceset commtssarios,quaüisauctorUale fitngcnies,' •" 
S. R. E. caräinales judicari el diffiniri etc. 

n Datum flümcB d« IXF apriiü üDXLU, PonUf. «<"'''' ^ 
»3 rni. » 
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Fie>dii'**. Sbrallö daognipartei nemici, prese parecclii 
liaslimeiiti piralici,e fecc prigioiteqiicl giovane ladrone 
chiainaloScirocco; cui poidivenuto famoso ammiraglio, 
governalore di Alessandria, e gran faccendicro all'assedio 
di Malta, vedremo coraandanLe a Lepanto dell'ala de- 
8lra neH'armala dell'imperatove Selim"\ Iti soroma la 
Spiaggia romana nel quaranladue era da tulU i iiaviganU 
osservata, come sicura piü di ogni allra Ira le marine 
d'Itaiia sul Tirreno; e vi coiiveuivano assiii legni a com- 
prare frumenti, di die era luU'altrove gran caro'". AI 
lemposlesso papa Paolo, istantemente richicsto dal re 
Fcrdtnando, mandava in soccorso degii Ungari Aleasan- 
dro Vilelli da Castelio con ireinüa fanli romani, al cui 
Talore I nostri scritlori e gli stranieri altribuirono gran 
parle della onorala dife&a di Pesl'". 

Francesco di Francia allresi e Carlo di Spagna rlpi- 
gliarono la guerfa Ira loro. Dovevano i duc emuli pas- 
sar la viia consumandosi insieme a danno dei popoli, 

"' MKUORLE RiiBATiM, 5Ifis. nell'Archivio Capilolare, p. 87: 
< Juliut Pojanus, Bcrlans fiUus, Jicobi nepoa, adolescens uiitlcpi- 
ffi'iti ariiioruin d Pauh lll Pont. Max.... universic expedilionis na- 
WJu et marilimcB gencralit dux conslitulus erat qHO in munere 
V'^dare le gesät, ita «(.... capticum duxil Sirocum,piratam ejut 
(fiporii famositm et immanmi, • 

AsTosio CoLARiETi, Degti ttomini piü disttnti di Rkti per 
«fiew«,te(ter9.«d or(j, in-8. Rieli. <860: « Giuiio Podiani da 
faolo lUpoilo a capo della spciiaioit« navale contro i coraari, in 
**» /«« prigione Scirocco , um dei priini pirati di quci lempi. « 

"* Bosio eil-, )U, 5T7, B: « Sirocco rois, uomo diti^ente coUa 
iikcila tua a CottantitiopoU.... • 634, C: • Tomato Siroceo rait 
"Ü'ordjn« di flnire l' impres* di McUta..- • 

P/A.G., Lepanto,IM, 2it. 
'"• ADRIASI cit., 96. 
"' RATSALDLS. Jmi., I5V2. n. 3* 

U()iBBiso Roseo, 111, 2ä9. 
CAUPAüA eil., 1, 8V. B, med. 
AsTONto OoHiA, Compendio, 34. 

10' 
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speciaimente d'Ualia, in coniiniii conirasli, iramezzaii 
da brevi e false amicizie. Per qualche tempo Fraucfsc > 
aveva lascialo di moieslare il rivale, lenuto in rispolt- 
dalla tregua slabilka per dieci anni alt' Acquamorta nei 
irentoUo, come ö detlo: ma dopo l'infeüce spedizione 
d'Algeri, vedulo il sinislro delle forze spagnuoie, e luHo 
il prelesto daU' uccisione di Antonio Rincone e di Ce 
sare Fregoso, suoi ambasciatori (clie, pa:>sando di Loni 
bardia verso Vonezia, andavano a secreli luaneggi i 
Conslantinopoli), dichiarava rolta la tregua; e fin dalli 
priinavera di qiiest'anüo moveva guerra a Carlo 1 
quallro punli lonlani da noi, Fiandra, Piccardia, Rossi 
glione e Brabante: di ehe non dobbiamo occuparci. 

um.] 

XXIH. — Piü da vicino ci locca la lega scoperia a' 
principio di quesl'anno tra Francesco e Solimano ai dani. 
dl Carlo; o per dir meglio a rovina dcl crislianesirao • 
di tuUi noi, ed a perpelua infainia dl lui Francesco 
dei suDl compilci, noD dl lulta la nazlone francese, com 
sempre ho detto e ripetuto iiDparzialmeale dei nostrai 
c dogli stranieri.qaando ho dovutobiasimareglioltragt 
alla rede, e al pubbllco bene della civlltä e della rellgi'-- 
ne. Tante neH'odio contro Carlo era accecalo c(rtui, c!i 
per vendlcarsene chiamava Barbarossa a moieslare g- 
stall dei rivale in Ilaila: e Carlo il catlolico, per non e- 
sere da mono di Francesco il crlstianissiino,faceva leg • 
con Arrigo d'Inghltlerra, famoso pel ripudio della so- 
rella di sua madre, e per le rivollure religiöse'". Co.- 
vie raegilo agli occhi di ciascuno deve rilcvare il Qf^ 
far troppo conto delle belle parole, ma di tenersi ai fai" 

"• AsPKiisMAiiiocE!(üscit.,533, 537. 
MARCO GCAIZO cit., SL7. 
SASSOTIBO, per tot. 
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Ter quesie ragioni di guerra Ira casa di Francia e 
Msad'Auslria, coi Turchi di mezzo sulle nostre marine, 
avvenoe iin'altra occuUazione del coole dell'Anguillara. 
Tmia la casa Orsina correva a parte francesc, e lulta ta 
Colonnese a parte spagnola: questi gelosj di quelli, am- 
bedue dei Durra, e cosi via via. Catetia di miserie do- 
mesliclie per le altrui comodilä. Quinili non polendo piü 
il Conte combatiere i Turclii senza offendere i Francesi 
önlli coD loro, prese congedo; e meriandosi appresso ie 
quatlro gaiere di sua proprielä, se ne andö a Marsiglia, 
<loveqQel Rc !o accolse con molte carezze, c gli dfetle 
»Ordine di san Michele, e lo fece laogotenenle generale 
J' tut[e le sue armate di mare '". A quesli lempi, e dn- 
'^tite il congedo, voglionsi ridurre i doni falli e ricam- 
biati ira l'Orsino e Barbarossa, dt ehe lutli i blografi 
pariano; e specialmenle le dieci lavolelte liscie coi veri 
'iiraiii dei dieci suUani in minialura: cose da non esser 
"oTerate tra le piii felici della sua vita. E bene se n'ebbe 
^*w stesso a penlire (come molii aliri andaiivi prima e 
*^°Po), disguslalo dei sospelti dei re Francesco e della 
felosia dei corligiani. Äuzi non polendo raai laolo parer 
•"osulniano, quaDto cosloro avrebbero voluto, pali pri- 
S'ODla, ed ebbe a gran venlura il rilornarsene. 

. AotuBi GiAHBATTisTA, Sloria de'suoi tempi. JD-fol. Firenze, 
• P- <06, G: o GentÜ Vtrginio Ortino, conle delV Angtiillara con 
(rojfoiere.,,. j« n'era andato a Marsiglia,c dal Re era stato ca- 

^^'«, 9 datogli lOrdine dt tan Michele.... e fatlo Iwjgotenenle ge- 
•*>If di tuita la sua annata. » M V, E; < 18. G, ec. 
, A.1T0510 DoaiA, Cowijwndiocit.. 113: • Era generale dellega- 
j ^^ """co ieontf Slrtnzi. fattn dal re FroKcesco [privato ehe 
ij^ '^ wnte deir A nguillara) e faUolo imprigiotiarc per torpetti 
-^ whii, dei quali ritrovato innocente fu da üenricQ, dopo la 
^^ ^ padre, Uberato. « 
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XXIV. — Intanto il Ponlefice, restalo con Ire s 
gal&e, e latla l'armata turchesca vicina, cliiamö a so. 
capilan Barlolommco Perelti Ja Talamone, ehe era stalo 
luogoleiionle del Conle"'. Nomioalolo comarulanie 'i 
squadrelU, gU ordinö di andarserie subitaineiUe a Ma i 
e di tenersi \h al sicuro colle Ire galtie, inlino a ehe U 
barossa non fosse iiassalo; sapendosi per ccrto ehe' 
poco doveva yenire nel mar Tirreno, dirello a Mar-i^ 
e aspellato dal re Francesco. II capitano Peretli, "t' 
di gran vaiore, scritto alla nobillä di Siena, accasaio > 
una dei Migliorali di Pisa; pel cogjiome, per lo siem:: 
e per le relazioni dei posleri ci fa pensare alla sua 
sanguiiiitä eoi PereUi porlali in Roma da Sislo A • 
munemenle dicendosi da uno stes50 ccppo ilürico c^- 
derivati quelli della Marca, di Toscana e di Corsica. 
la emigrazione nolissima degli Albanesi, ehe M 
morle di Scaoderbeg fuggivano a lormc dal doioii'io 
Turchi"'. 11 valoroso discenderile degli uUiiiii cam; 

'" DccRCKW, Lepompe Sanesi, in-*. Pistoia, <Ci9. " 
t Bartolotnao Perelli da Talamone... fu fallo vobilesaaesep* 
nro vaiore.... Paolo 1H lo dichiard capita,w gentrale delh r 
ddle Qolere, con le quali quattro anni continui scorse tuUe le l 
rioiere.... riportondone infinili schiavi e ricchissima preda. > 

'•' ür.rac«!, 1, 58, 452, prova ehe SUlo quinto pap«. 
lolummoo PeroUi vescovo de' Marsi, erano della stcssi fanu- 

Perelti di Talamone. 
CGBILUS. Ital Sttc., I, 918, di Bartolommeo P«re 

scovo deMaräi, 44 aprilis 4596. - ObiU ROFIKF in carcere,i- 
CAMHIIIO TsMPB&Ti, Vita di Sitto V. In-i. Roma, l • 
RiiTiNiccoLA, fomifllia  Sforza,  Cesarini, Percin 

Roma, 4:95. II, 3W. 33«: . / Ptrelli origifuiri di Schi>ivor.>'' ' 
llilBNE«, SixteQmnl, lo-S. Ptri-i. 4870, t. L P*'" 

famillc, deorigine esdavone, avoil paru en Itali» au mlie» ^^ • 
pTtct-Jent, fuyant ä Vapproche des Turcs. • 
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delli Macedonia ci ai mostra prima comaadante di fanli 
pei Seoesi, poi ne\ irenlasei venturiero sul mare con 
una galf^a, nel trentoUo capilano coll'Orsino, nel qua- 
ranla siio luogolenenle, e finalmenle in quesfanno suc- 
cessore: perö quasi sempre nei servigi della marrna 
roinaüa, ai quali erasi dato di prefercnza, avvegnachö 
ülvolta neßli intervaili di sciovenio o di congedo abbia 
lalto da sfe 0 con altri per mare e per terra'". 

• [Magglo <543.] 

il capitan Perefli non ehbe gran ehe da iiidugiare 
per mellersi ia salvo, essendo Barbarossa uscilo di Co- 
^ünlinopoÜ nel inese d'aprile coH'armata oUomana e 
piraiica: seltanla gaiere, cinquanla iegni minori, cenlo 
''^^i grosso, e quatlordici niila turclii di sbarco, accom- 
P^B'iali da Antonio Polino, ambascialore del re di Frao- 
oa, e direllore della tregenda. Cosloro alla fine di gm- 
too per lo strello di Messina fecero capo a Reggio di 
*-*labri3, donde luUo il popolo spavenlalo erasI fuggito 
" Oionii. Di lä griiifelic» vedcvano nel giorno il sacco,e 
^a notle 1' Incendio della palria. Ailri ed allri appresso 
''dero nello slesso modo ruine, saccheggi e fuoco per le 
"^Tiere della Calabria e della Campania, e iafinila genle 
'*' ogiii sesso e condizione imbrancala sulle gaiere lur- 
**scbe a perpetua sciiiavitü'". La lemerilä di Üarba- 
"**> nella passaia Irionfale giurise iuJino alle rive del 

LinERE a Pietro Arelino,in-16. Bologna, BoroapnoH,1874; 
•  W: • jj Pietro Arelino Jacobo Giuttiniani  dal Cumpiiloglio, 
• •"ilJK) I5i0. — Lione d'AresM fu ccmdannato alte galeredl Stia 

^^*iä, drlle <iuaii e capttano M'eo da Taiamone cOrto. • 
"' MuTisis BELLAJITS, lib. X. 

ßtLCilRLS eil. 
CAüUSA eil., 93. 
tLLo* eil., 169, B. Gn. 
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Tevere, donde bravando c minacciando sarebbe volu 
venire a veder Roma e il Papa, se non fasse stalo n; 
nuto a sleiUodal Francese. Pieaa la citlä dicoslernaziüi.c 
per piii giorni, e i popoli delle campagne e delle icrre 
vicinc luUi in fuga, cercando ricovero nelle forleiii' ? 
nei luoghi sicuri. Falta 1' acquata nel Tevere, i Turi:.! 
passaroiio a Nizza, ebbero a palti la ciuä, bombarJj- 
rono il castelio, sacclieggiarono il contado: e final- 
menle si ritirarono a svernare nei porti di Marsiglia* 
di Toione'". CoIä a maggiorconfusione dei miserl in' 
stiani fatli scliiavi, ed ammassali come vili giumenti m- 
pra i legni infedeli, si TacevaQO bellissime feste in onort 
di Barbarossa e dei Turclii. Scellerati I 

[SeUenibre<5i3.] 

Intamo il capilan Barlolommeo, tornalo da Mall^' 
Civiiavecchia alla larga appresso airarmata ottoinani. 
e avute nuove islruzioni da Roma, preslamcnte ne n- 
parliva coll'ardilo disegoo di entrare nell'Arcipelago' 
di dare il guaslo alle marine dei neoiici, lasciate in^-' 
baiidono da Barbarossa. Yoleasi fargli danno e vor, 
gna, ed ancbe indurlo a levarsi presto dai nostri man 
Toroö dunque a .Malta colle tre galerc, vi giuose aJ'^ 

.ventollo di sellembre. nel quäl giorno presenlö al Grao»' 
maeslro e al consiglio due brevi dcl Papa per a*'''' 
seco di conserva le galere dei Cavalieri a difesa com- 
ne.'". Ma non sembraodo a quei sigoori convenieo** 

•" GOFFHEOO, Storia delU Alpi mariUime, etc. iat. M-"*'- 
hUl.p^tr.. in-fol. Toriou, <839, IV. ii53. 

"• B0510 cit.. 248, A; • Giuntfro in Malta due galere et • 
gaieolta det Papa comandale dai citpitano Bartolommeo da ''' 
monf. » 

SKiiSTtA50 PAOLI, Codke diplgmatieo eil-, li,S06> •>- '^ 
UCDICKRI Cit., Il, 198. 
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Tinviio, per la confusione dei Turclii coi Francesi; e 
non Toleodo, come dicevano, meitcrsi u! pericolo di 
combaltere gli uni in vece degli allri, o vero lirarsi 
addosso il risentimento simullaneo di luUl e due, la- 
sciarono i Romani senza conserva. 

[Ottobre e dicembre 1513.] 

Andö dunque solo it capilan Rarlolorameo: e solo 
in quesranno Ira lutti i Crisliani ardi scorrere in arme 
i niari di Levante contro i pirali e contro le orde lur- 
fhesclie. Nella quäl crociera fece cose degnissime di me- 
ffloria,perquesta sola ragione lle in diraenlicanza, per- 
clii niuno Ina noi ha Irallalo di proposito la slorla della 
milizia navaie. Ciie se appresso vorrä qualciino mellcrci la 
JDano, sappia di non dover pigliare a opera i libri slam- 
paii: perchö qnaoto mai si poieva, cavare di lä. 1'lio 
wlo io. Si bene gli promctlo gran frutlo sc cercherä ne- 
»'' arctiivi, laoto da awaiitaggiarne il capilale ehe io la- 
*^''o. Dalle lettere. dai giornali, dagli slruraenli potranno 
"^rivarsi in maggior copia i parlicolari: ma la soslanza 
**''alli, l'ordine dei lempi, ed i caraüeri dei perso- 
'l'Sgi siaranno sempre dove e come io gli ho posti. 

^'ga l'esempio de! capitan Bartolommeo, dei quäle 
^^ parliaiDo: cerlaraente egii fece quesl'anno strepi- 
^ prodezze, ma i ragguagli cl mancario, meno quei 
f^''iche si sono poluli raggranellare dagli archivi sa- 
^'e fiorenlini"*.Esegui l'ardinieolosodisegno.scorsc 

^^fl Ärcipclago, si fece vedere alla bocca di Dardanelli, 
•^tie Del rilorno a Melellino, dclle il guasto alla villa 
*^ Barbarossa, e sulla üne dell'anno rimenö in Civita- 

^^    LcciAso BAXCRI, Iporti deila maremma di Sicna durante la 
^'**'»co, oarraztooe slorica con documenti inedili, pubblicau 
^ ' A>ca. STOB. IT., in-Ö. Firenze, <870. partc II, disp. IV, p. 69. 

"»oiizie da lui geDUlateiite a mc Irastnesse per plU letlerc. 
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vecchia le Ire galöe cariclie di preda, e piene di prigiL' 
nieri'". Kon sopravvisse lungatnenle al sao irioiifo: 
fuggilosi di Roma per cerli sospetti (forse polrebijon' 
cssere queslioni coi Camerali peiquarti delle prede), s 
ne and6 in Siena malalo; e quivi, quaalunque giovüii' 
di quaranl'anni, morissi addl sei di febbrajo deli'aoii. 
scguente. 

[6rebbraio454l.] 

La morte del capitano Bartolommeo, come co>a c. 
rilievo, fu scritta al duca Cosirao di Toscana dal iii: 
retU residente ducale in Siena, cosi '^'^: < II capilan lü' 
lolommeo da Talamonc, ehe giä era capitano delle pal' 
del Papa, quale per tirnore si fuggi da Boma, se r. 
venne qui in Siena ainmalato di mal di pielra, la fjü^ 
si fcce cavare sei gioriii sono; el o per difelto di clii 
cavö, 0 per quel clie si sia, si 6 morlo; clie ha aireta: 
universalmenle malagevolczza e danno a lulla qiH- 
repubbliea et a le sue terre di mare; per ciö ehe e?'' 
oltre essere molto valente della persona, era ancor 
niolto credilo. ü.inno falto qne.ili signori oiiore alla >'- 
sepollura, et in somma k molto doluto, et ii slato FM' 

dissimo danno. » L'Ugurgeri ci ha conservalo la ni'~ 

'" Joviis cit,, Ö90: • Barthotomeus Tclamonius, ponlifi'''''"^ 
Iriremiitm pr<rfectiu, ad Leibum intnUim, mytiieneeum agrutn r-- 
nasque BarbarosscB potaeuioitet evaitavit. > 

Bosto cit. £12 . D: • Bartolommeo da Teiamone.... capi'-'^ 
del Papa,... tcorrendo C Arcipflago finn a McteUino, diede il 3*^' 
alte paterat pouetsioni di etso Barbaroisa. • 

MAHBII!CO RO»EO cit., 334: • Bartolommeo da Telamc--' 
hunmo valoroso in mare, euendo con (« galere del Papa..- ^*"~' 
rovmato a Metellino le pouetsioni di Barbarossa. » 

"• Akcnivio di Sljto in Fireoze. Carleggio universale *i' '•'•' 
«inio I, filza 3tii a 694. — Lcltera di Bemardioo DuretU a C<^'>''• 
data di Siena, 9 Tebbr. 1544. (Per favore del eh. Bancbi.) 
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rooria delia lapida onoraria, die si leggeva a suo lempo 
nella cltiesa di san Francesco, in questi lermioi'": t A 
Bartolommeo Peretti da Talamone, giä capilano di fanli 
aiüervizio di questa repubblica: ii quaie, messosi dap- 
poi sul mare COQ una gai£:a, divenne celebre navigatoro 

- e capilano della navale armata pontiticia, die egii fdi- 
cemente goveroö per qualtro anni. Uitiraamenle navi- 
gaudo luUe quasi le marine dell'Asia contro i Turchi, 
carco di preda e di prigioni lornö, e niorissi in mezzo 
al corso degli onori. Oltavio al fortissirao ed otlimo padre. 
>isse anni quaranta, spirö addi sei di febbrajo 15-U. . 

Non parlo del suo testamento, perchfe rimonia a 
tenipo anteriore di qaasi otto anni prima della morle. 
rorse quando egIi comindö a correre di lungo il marc 
'ß compagnia del conte dell'Aoguillara scrisse per ogni 
eveoio ie disposizioni della sua ullima volonlä "'. Si 
Jene posso aggiugnere, per corlesia del chiaro signor 
Luciano Baodii direitore deil'arcbivio di Stato in Siena. 

P. IsiDoto üfiCRciRi AzzOLisi, Le poaipe taneti. iii-4. Pi- 
"«».<6i9, vol. It. p. 199: 

0. O.  U. 

•IBTHOLOMiO . PKRKTTO . THILAWOSESSI 

*^f» - IB . HAC . BEPDBLICA . PEtilTm . COBORTEH . OBTESOISälT 

IT . MOX . PICTA . C»A - TBlBEMt 

IBEVI . IKStCKIS , III . 5AUTICA . KVASISSET 

PT - MEBITO . POSTIPICI* , CL&fSiS . PBf PICTfS 

ILLAM . QCATLOt . A>Slä . FSLICITBR . IKXlSSBr 

IT. PBJTERITO . ASSO 

OimiS. AStX . OR\S . PBÄTERVKTBS 

tCBCAS . UümQDE • IXPEäTASSET 

PItDAQ . RT . CAPTIVIS . OHGSTUS . UDISSIT 

IS . KEDIO . aOSOSCM . CCRSU . EXTt.VCTUS . UT 

OCTATItS . PATBi . FORTISSmO . ET . OPTlllO 

•»IIT . A»S0S . QCADtAClSTA . OBIIT . DIE , SEXTA . PEBICAin 

UDXLIII. 

"* RocrTo rfi ST Veotura MüOUIDJ all' lono 1536 oei protocolU 

CtcuiuioTTi. Gtar* i4'PirtU. — 2. H 
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conservarsi in quei registri 11 ricordo dei pagamenti faul 
per due epilaffl in marmo alla meiuoria di esso capitano, 
da mellerne uno in Siena a san Francesco, e Kaltro 
non si dice dove: quanlunque ciascuno possa pensare 
alla chiesa di Talamoae, insieme col corpo, o coi pre- 
cordi deH'illustre defunlo, ehe da quel luogo aveva preso 
ii nome "^ Ma ehe? II fuoco incalzava anche per le chie- 
se, anche sotlo ai marnii, anche nelle ossa il capilan r^- 
reUi. La lapida postagli dal üglio in san Francesco anJii 
perdtua neli'incendio di quella chiesa l'anno 1055; c 
dell'allra in quest'anno niedesinio si narra per opera 
di Barbarossa quel irattamento ehe tra poco vedremo. 

[Marzo 1544.] 

Mono adunque il Peretti, e rilraUosi giä prima 
r Orsino, le galfee camerali restarono per poco sotto Ü 
governo del capilan Francesco de' Nobili, infino a tanio 
ehe Don le comperö dalla Camera la casaFaroese a nume 
di Orazio terzogenilo dl Pierluigi, il quäle le prese cogli 
stessi palti e capiloli dell' Orsino "'°. Segno ehe la cro- 
eiera del Peretti aveva eccilato remulazione dei grainJi, 
e ehe all* Orsino era riservato il ritorno. 

[Maggio 15U.] 

XXV. — Nö per iDlto queslo Barbarossa si ievi 
mal dai porti di Francia. Sentl nel vivo l' ingiuria fa'' 
tagli dal Capitano di Roma; quando tanli altri, ehe pa- 

"' AncHivio di Slalo in SieD«, e cojMa presso di me per fi«rt 
del eh. Baochi. 

»•' FL4«ISIO AssHALi DA LiTKRA , M. 0. Notiiit Storiche di cofi 
Fama«, iD-8. MonteOascoDe, 1tM7-tä, I, 58: < Ontiio Ü Uf^ 
creato duca di Castro col brmt: Qiüa pottquam.... dOluin BaW' 
apud S. Pelnim pridie nonai nov, uDJLftt, ponlif. an. xir. » 

(Nä esso, D6 gli attn ciUli alla flne della DOU 42S dicono J' 
pib intomo a questa compra dellc galäe.) 
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revano maggiori, I'onoravano in Francia: pensil alla 
vendetta pel corso della priraavera, e svernö in Tolone 
e nei porli vicini con quella pubblica corruzione, an- 
clie dei provenzali, ehe ciascuuo puö intendere. Alla 
buona stagione riprese il mare per rimenare il ferro a 
conlrappelo in llalia. Primamenle si posö a Vado presso 
Savona, e avreblie distrutlo il borgo felice per la sua 
magnifica rada, se dalla rcpubblica di Genova con grosse 
somme non fosse slato preslamente redenlo quel luogo 
e lutto il resto del doiniiiio. Poscia diö fondo all' Elba, 
iDinacciaodo sangue e fuoco se non gli veniva subiio 
subito restiluilo un garzonetto, figlio dcl famoso Giudüo. 

Dd quäl vecchio pirata, avendo promcsso in nlcun 
luogo dire la fine, ora ricordo ehe cgii per quesli Icmpi 
dimorava in Suez presso il mar Rosso, come ammiragiio 
di Solimano alla difesa di quei commerci e navigaziotit 
contro i Portoghesi delle Indie. Sazio di onori, di ric- 
chezze e di poteri, raramiraglio dcl mar Rosso piangeva 
«inpre ncl cuore, richiaraando il predilelto suo figlio, 
perduto coa tulli i suoi basiimenti a Tunisi nel (renla- 
cinque.II fanciullo, allora decenne e mozzo suirarmala, 
preso prigione da! priocipc di Plombino, erasi cre- 
Kioto e nobilmenle allcvalo come proprio figliuolo 
tella casa di lui; dovCt ballezzalosi di spontaoea volon- 
^t viveTa onorato e benvolulo da lutli.AJle richieslc, 
di Barbarossa, rispondeva assennalo: esser pronio di 
riloroare liberamente a rivedere il padre, perchfe cosa 
fiüsla; e richiedere per onor di lui ehe le lerre e lo 
•sole dei suoi benefalLori non patissero daimo. Andö 
(Junque in EgiUo: dove il padre, imbevulo dei prin- 
cipt della legge mosaica, dalla quäle lanto dl perfezionc 
ridoDda alla nalural legge della paleroilä, ardeulemeute 
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lo desidcrava. Ma quando un giorno all' iraprovviso, tn 
splendida compagnia di servi e di minislri ordinali^li 
iniorno da Barbarossa, rivide il tiglio, dopo dieci aiini 
gii grande, beilo e coslumalo,il Giud&o ne prese lanla 
allegrezza, e con si grande espansione d'affetio abhrac- 
ciollo, ehe sollevatoglisi il cuore, in poco d'ora cadJe 
morto*". Pietoso e rarlssimo caso, cui ira tutti i ler- 
ribili compagni del Iristo mesticre niuno forse piü d: 
iui poieva irovarsi soggello. 

[23 giugDO IßU.J 

Ora a noi, ch6 Barbarossa si accosla alle nostrc 
marine: e prima occupa per sorpresa Talamone, U 
schiavi quanli inconira, trae dalla chiesa le memorii 
del capilan Bartolommeo, scuote le lombe, brucia I'' 
ossa, sparge le ceneri al venlo'". Nella maremma di 
Siena arde Monlerano, e piglia Porlercole dopo breve 
rcsistenza. Orbelello si salva soltanto per la sua po>i- 

'•' Bosio, 234, D: m IlGiwteopoco dopo haverriveduto ilUgliwil^ 
per Koarchia altegrena M n« mori. t 

Jovicscit., 598. 
UA)IBRI<(O cit., 334. 

"• Jovirs eil., 539, lio. u. • Barbanuia in domum Bartholo 
mai Thalumomi igne desaviit, upulchrumque fjus paulo ante def»- 
cti violntis ossibus dijjecil. > 

ADBUXI clt., 4(8, E; • Barbarotaa prese Telamone e novta^ 
pertone. > 

BOSIO, 132, E : • Barbarossa prese Talamone per vendicarP 
deteap. Bartolommeo.... tfpollo nelta chieta principala del luogo..- 
lofece dissotterrare, e spargrre fossa e te ceneri per la campa^a.f 

BELCAIRI'S, Comment. Her. Gall. in-fol. Lione, 4625, ü* 
bro XXill, p. 758: « Barbanissa Telamonetn, Monteanum,Hercii''* 
porlum, rgillimm, c<rptt, diripuil, el magriam omnis sexus atatisq*^ 
mulliludinem in servilHtem abduxit. » 

UAUBRISO Roiio eil., m, 33t: > Barbarossa prete Tel'" 
mme.... fece ditsoitsrrare la ossa del cap. B.irtolomeo, e gittari' 
aila cttmpagna. • 
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zione, e pei rinforzi mandalivi tlal düca Cosimo. Kon 
co<i il Giglio: donde Barbarossa cava gran preda di be- 
sliame e di schiavi, e lasciavi ogni cosa cenere. Poi si 
accinge adisrogare la stia rabbia conlro chi lo ha mcsso 
in hpicco; e viene deliberalo di bruciare in Civitavec- 
chia le galere, i marinari, ogni cosa. Clie se il lerri- 
bile pirala 1' indomiia ira rilenne a non venire all' elTet- 
lo, ciö vuolsi allribuire alla fortezza de! luogo, ben 
munilo da Bramanle e dal Saiigailo, e meglio difeso 
dal capllan de' Nobili e dai noslri marinari; anzi ehe al 
rispetto del re di Fraocia, o de'suoi ministri, o dellc 
lerre del Papa *". Gli siorici nostri municipali al solito 
DOD ne sanoo nulla. 

[( lugll0 4544.] 

Quindi la terapesla dei musulmani, menata da 
Barbarossa nel Regno. si scaricii suU'isoia d'lschia, 
feUdo del marchese del Vasto, nemicissiino della con- 
grega turco-gallica. 1 ladroni scesero in terra di nolte, 
presero scliiavi [[aasi lulli gll abitalori della campagna, 
bruciarono i grossi villaggi, specialracnte Forio; e non 
potQio avere il casleilo principale per essere ben difeso 
e inaccessibile sopra rupe nel mare, andarono nella 
Na di Pozzuolo, fecero bollino a Procida, presero Li- 
pari con selteraila prigionieri, arsero Cariali, empirono 
<li sirage e ruine la Calabria, e finalinenle carichi di 
preda volsero a Coslantinopoli, traendosi appresso in 

"• Joviüs cit., 601, liD. M: • Barbarossa Centumrelkti inva- 
dn-e otjue cremare miaatus ett, ex eadem causa qua Telamonem de- 
•"«««(. Sed äeprecante Leone Sirosja ab injitria temperaoit. > 

Bosio eil., 434, E: « ßarborojfo iUlU per voUarti contro 
CwiliMKckia, desiderando ablruciare qu^U galere, coUe quali it co- 
V^a» Bartotommeo da Telamone la polria tua daniteggtato aveva.... 
^*i*oUo dtü priore Stroisi. > 

SABELLICI, Butor. Si^pl. in-fol. BaEüea, 1560, p 663. 
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catena indniti CrisUaüi, cui non potendo convenieiile- 
menle nulricare, lasciavanli in gran parte di fame, Ji 
sete, di atenti morire; e gillaTaDÜ, come inutile e fa- 
ncsto idgombro, nel raare'*'. Gli altri squallidt, iinpi.?- 
irili nel dolore, e privi d'ogni umanoconforlo, navigü- 
vano maledicendo la crudellä dcile furie miisulmane. c 
l'ambizioiie dei principi crisliani, ehe a loro comoiio 
funeslavano V llalia di lanto crudeli ribalderie. Orruri 
sul mare pei Turchi, e guerra accanita per Francesco e 
per Carlo in Pieinonle, in Lorabardia, e nelle viscere 
della Francia con gravissima infamia di cbi la mane^- 
giava. E quando da ognl parle i popoii disperati diicik- 
vano iregua a tauti mali, senza vederne la fine; allora, 
coDlro la comune opinione, a due frati spagnoli del- 
l'abito di san Domenico era riservata la grazia dl pokT 
ammansire i feroci animi di coloro, pe'cui rancori a ferra 
e a fuoco andavano qaasi tutti i popoii della Cristianilj. 
Fra Pietro di Solo, consiglicre dell'Imperatore, c fn 
Gabriello di Gusman direllore detla regioa di Francia, 
araldi di pace, s'Inlerposero tra le spade dei corabat- 
lenll; e riuscirono dopo luolli stenli sairenlranle ili 
agosto a quei prelimiiiari, ehe poscia fermarono 11 di 
ciolto di seltembre la pace detta dal luogo di Cre?py '"• 
Cessate le guerre, enalmenle fu tempo di aprire nH- 
r anno segueote il lanto sospiralo Concilio generale äi 
Trento. 

••' Bosro ciL, 111, 23S: »:.€ L'amata turcheica fu a lipari il 
primo di lugtio. • 

'" Du Mosr, Corps diptomat., IV, ii, 279. 
RATSALOCä, Am. £ccl., 1514, n. S3. 
Jovits eil., lib. XLV. 
UAITIMTS OELUICS, Üb. I. 
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XXVI.—Chiunque sludia ie storie de! raondo, e s'in- 
contra nei perpetui Ijtigi degli uomini. deve piu'd'ogni 
«Itro lüiendere la infinita sapienza della legge di mutua 
canü;senzadi ehe lecreatureragioiievoli si fanno simiU 
»lle belve feroci. Non vi ^ allra formoia per la pace  nö 
SI possono altnmenli finire i dissidi privali e pubMici- 
« no, qaesli succedono a quelli, e quelli a questi con 
'oruosa,ma infrangibile catena. Cosi ora per puolo 
oeila nostra sloria, cessale Ie guerre de'principi mag- 
?'ori, ma non deposti i raocori dei partigiani, succedono 
Kr conseguenza i dissidi privali ai pubblici con lanla 
Kriurbazione e sl gran disordine, ehe niuno potrebbe 
«uginarne non ehe prevederne la enormezza, sc non 

^' fosse condoUo dai falli medesiini e dalle loro ragioni. 
_e dirö brevemenle, perchö non pösso ancora separarmi 
^ Orsino: il quäle awegnache non entri nello sconi- 
Wioclie ora ci slringe.nondiinenosta scrapre li dielro 

quinle per ripigliare, come di fatto ripigüerä per con- 
Jijenza, il comando. Non ancora avevano i negoziatori 
J-respy lirinato i capiloli della pace Ira Ie grandi po- 
^, ed ecco i partigiani allaccarsi ira loro con quölle 

•ösiia, ehe poi toccarono il somrao nella congiura 
'«cscbi in Genova, dove cadde Giamieltino; e nella 

^'üra dell'Anguisciola in (»iacenza, dove seguillo Pier- 
J^i e tutio ciö slrellamenle connesso coi falli delia 
^^ marina, awegoacltö da niuno lin qui osservaia, 
^^Jo la sua importaoza. Eccoae il lilo. 

^e«n "^^ P^s^'o <Ji 'iia quel monsignor Iraperia! Doria, 
'^öTo di Sagooa in Corsica, del quale per iocidente 
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abbiam fatto parola nd quarlo libro; e memore det l • 
nefici e della parenlela, aveva lasciato erede di cer: 
sue rendile nel regno di Napoli (ingrandite, come ö 5- 
lilo, dalla fama) lo slesso principe Andrea Doria, perciic 
ne avesse a sollevare dalla miseria aicuni poverisiimi 
della stessa !oro famiglia. Se non ehe volendo AiiJrri 
entrare al possesso dell'eredilä, trovö 1' ostacolo (k'i ^-^ 
merali romani, ehe avevano giä fallo giadizio dl tirjre 
i beiii del vescovo defutilo alla camera degll spögll 
Vero 6 ehe incominciata la Ute e venull i prolesll. il 
cardina! Farnese aveva fatto proporre ad Andrea lii U2--- 
sigere con lut nella metä dei beni, ed anche nel l^w< 
purchö lo ricevesse come dono: ma raltro, consigüs''' 
dai suoi avvocati, e riputandosi maggiormente off»* 
dalla liberalilä, ehe parevagÜ oltraggiosa, deliberö c*" 
pericoloso e corsaresco consigllo di smaccare i Farn^'- 
avversari polilici, e di ricattarsene da sfe. Avvisö GtiO' 
netlino suo nipole, e s' intese con lui, perchö calturaö* 
e portasse a Genova le quattro galere, proprietä coin«* 
detlo dfi Farnesi, ehe la Camera apostolica lencfa 
soldo per ta guardia eonsuela. 

Dopo ta riürata di Barbarossa, Giannettino D^m 
colle galere della sua casa al soldo di Spagna erasi f' 
dotto a Napoli; e eolä per dargli mano aveva altf'*' 
ftlto raunanza la squadra oostra, condolta dal protze* 
tore e luogolenenle generale di Orazio Farnese, ehe *" 
per questi tempi il capilano Francesco de Nobili da L'^'^ 
ca, piü volle oominato avanti, e piü da nominar* ^ 
seguito'". La maltlDa det quindici di agosto, io^"" 

••• AssnAL Ci,»o, Lelttre scritle a nome del card. M'^'^^ 
Farnese, in Ire volumi, Padoia, Comino. in-8. 1865, HI, ^^^[^ 
oetcoco di Lucca.... Vottra signoria deve sapere la fedtiM •"* °**r'\ 
atrvitü ehe messer Francetco de Sobili ha fatto moUim'i'O''^ 
memoria del duca Ora»iomio fra(ello,eche ora conttmucc*" 

11 
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cbesispedivanoalcune faccend;^ di sua commissione in 
>apoli, Francesco usci dal porlo colla squadra   e fece 
m passeggiala di esercizio fino a Torrc del Greco AI 
riiorno fuorl del porlo irovd Gianneltino sul passo con 
quindici galere: II quale, fallolo chiamare al suo bordo 
fl'^gii volersi servire della squadra romana infino a 
^eno^a. Dopo diverse replJche da una partc e dall'aUra 
^•anneumo usci lutto aptTlo e luUo ardilo nel moslrare 

> «Tere la forza m mano, e di esser pronio ad usargli 
Tioienza. L'altro proleslö conlro il tradimento. e non 
Poieodo Dfe Tolendo combattere con iui, usci di bordo 
e anflö^a presentare i suoi rcclami alla Nuncialura di 
'Poh   . Giaooetiino al contrario mandö subito a le- 
»re dalle nostre galere i soldati, e ogni altro ricalci- 

"^«e, e a raellervi gente dei suoi; coi quali. senza 
^nlo mdugiarsi, ristessogiomoprese la vjadi Genova 
«*^nandosi appresso catlurata la squadra papale"'. Noii 
t*""«! dl raeno prima di partirsi per tulta sua giustifica- 

I^b ^1 '^"'' * ^^ ^ ""'•'' '^'"'"^ '"* «• '«"•"'•'"'" "<"• ad 
'»efamnrlo in quel ehe giuslamenlf possiamo  . 

««^ NobtUbui de Lucca. procurutor exmi D. D. Horali Parnesi » 

fA«» c""^ '*^' '*''" ^'' ''""••». « di aUri, pubblicate nel- 
^J^SiM. IT. iD_s. Firenw. im, app. n. 22, p. (89. - UUera 

^ ^r '^'""' '""'*^** '° '"^'P"" •' """diDal Faroese ia Roma, 
^'*6i£08to tUi (noQ la ripeto, perchi pubblkala.) 

^   öiiiBDs cit., 520: • Qua(uor triremet Andreas, haud verilus 
fönt, majetlatem, c(Fperat et Genuam atj-lwai abdaxerat. m 

^ Pj ^'T"° '^''•' **®' *"= • '*"<*'•"' >*^" PV'^''« ^«""• flofc» 
Pa da GiauMtr.fio . te qualL... furono condolte a Genova. • 

i^/^''"'ör>O"iA.C0BipeiidM,(0S:«-it«frfai>jrtoprrt«trfrt,do 
^ akM^' *'''** 'P*'^'*' **'' w*coM dl Sagona suo nipoie fere prei». 

^ •Jtoul*"'** ''^'^ "** '**' ''"^ '''''''^* '^** '""^ P'fiu'fft Far- 
***> dfl/Ia CAieia. 6<*:W asiai prestogUele fece rettilutre. > 

*!. ,-4"''"""^» TBUASüB, Üutoriarum sui temporit, lo-fol. Loü- 
'•'^. lib. III. priac. 

Af»'*»i cit., Si08, 209. 
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zione presso il Vicerö, cui lasciava airimprovvüo ^ 
iristo retaggio dei litigi con Roma, scrisse il segucn: 
bigiiello'": < lo mi sono assicuralo delle galere c 
Papa: e non l'ho fallo inlendere a V. E. innanzi, i- 
non li fare disservilio. Non vengo da Lei per trov.tr. 
in punlo di aüdare a Genova, e comaüdimi se po- 

servirla. > 
Andarono via Vislessa nolte : e il giorno segueii.e 

alterossi papa Paolo grandemenle, tanto clie pose a ge- 
neral sequestro i beni dei Genovesi in lutto lo Staio. t 
minacciö di voier proccdere severamente conlro gli u^lif• 
patori. TuUa la casa Faruese attorno soffiava sal MCü 

massime Pierluigi. fuluro duca di Parma, ed uotnopff 
vecchie rancure nemicissimo della casa Doria. Pero A 
drea, dopo alquanli giorni, raosso anclie dalle rimosiraitf 
della sua repubbüca, e non volendo inlerporre 1 aui* 
ritü di Cesare nel private negozio, di propria vcon 
liberö dal sequeslro le quattro galöe, e le rimise lo ^^ 
vitavcccliia; coDleulandosi di aver moslralo ehe noi^ 
mancava nö aniuic. n6 forza da far risenlimenio. ^ 
di ehe Paolo Hl ebbe per bene di cliiamarsi soddi>f3W^ 
e la causa deU'eredilä, rimessa alla curia di Napo*'- 
decisa in favore di Andrea. _. 

Ma il disordine non Dni li; duravano i parliU. ^ 
lavansi le vendeite e gli odt: ed era scritlo nei »" 
casa Doria ehe una sola di quelle galfee cavale da Ci^ 
vecchia sarebbe bastala a catlurarne vcnli nella da<^^ 
di Genova, e a meliere in ponle il domiuio di Can 
di Andrea uella slessa cillä. 

[Giogno ISIS.] 

XXVIL —Impereiocchfelornala la squadra in U^ 
vecchia, i mioistri de! Papa e dei Farnesi si la«"*^ 

« UiTiu ciU, dei Vescoro Arcelli, ed ifi U cop"' 
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tohkre di volerseae Icvare it peso, e darne ia coodotta 
ilcuno ehe le comprasse e lenesse a suo conto, solto 

condizjoni consuete di mutuo vantaggio, specialmente 
r Ia guardia della Spiaggia roraana. La conclusione 
I D^ozio tardö UD anno, e intanlo Ia squadra nel 
•|B0 seguente, soUo ramminislrazione direlta della 

n, e Ia condoita del capitan Francesco de'Nobili, 
wipTa a Malta; avendo il Grammaestro ofTerto al Tapa 

mli schiavi da rinforzare le ciurme, purclife gli 
ttöe mandare le galfee a prendergli, ed a fare una 
*fsacoi Cavalieri suoi, e cogli altri concorrenti coo- 

Dragui'". Furono insieme colä del mese di giugno 
CKtuo galere: Ire di RomH, quatlro di Malta, quat- 
"liiSicilia, tre del visconte Cicala, due del principe 

Mooaco, e due del raarchese di Terranova, die ai 
*^^ del raese sciolsero di conserva e si posero a 

0 corso per le cosle di Darberia, alla Galitta, a 
öBono, a Tunisi, alle Coüigliere, alle Chercliene e 

f totle quelle isole, senza aver mai trovalo una vela 
•Mnici, salvo ehe Ia prima sera nclle acque di Tra- 

"•«i galeoUe, le quali si salvarono dalla caccia per 
^riiä della notte; e ne dettero subito conto a Dra- 

_ ^lagli altri pirati, per quello ehe oe fu gitidicato 
VN. Ai sedici di lugho, scioltasi In Malta Ia detta 
***tta, le nostre galöe ripresero Ia strada dl Civila- 
""^^.qaandofinaloientc siaveva a concladerc Ia ven- 
•fci legni, e l'appalto del mantenimento, secondo 
•"•^ coasuele dei precedenti capiloli. 

"^ BoMo eil., in, S38, D: « Avendo il Gram  Maestro teritto 
'^^fapa....risutlö ehe nel mese di giugno nel portodi Malta «"»* 

^^^ ffobra itl Papa.... ehe furono rinforsate cm alguanti bwmi 
ttrcMi aolomanl« deboli di ciitrma. • 
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[1 duca Pierluigi di Parma pose piü di ogni aitro t 
mani in questa faccenda; e ne tratlö con uno dei Siö 
di Genova; ne ebbe domanda anche da Piero Slroai, 
e da Adamo Centurioni; e finalmenle neiroccasia« 
della Visita di omaggio ehe facevagli Gianluigi Fie^a 
pel feudo di Caleslano, slrinse COD lui il negozio J^* 
galöe, tanlo ehe addi venlilrfe di otlobre dell'anoocw- 
desinio 1515 concluse col Fiesco in Piaceuza Taiio* 
vendita'". Nel coniratto si legge qualtro galöe, C^ 
tana, Padrona, VittoriaeCalerinelta: prezzo lTeo\i'^ 
tro mila scudi d'oro, da pagare in Ire rate; la pri* 
subito, e le altre alla fine dej due anni seguenti:?' 
ranzia saH'ipoteca del feudo di Caleslano. Ora non* 
(lä 1' animo di aggiugnere aliro, nö di esaminare il ^'^ 
ealo: ne parlerö tra poco con miglior fondamenlo e if" 
portunitä. lutanto posso asserire ehe da! solo preo*' 
senza invenlano e senza carali, non si puö arguiref^o* 
neir iDlenzioae dei cootraenii. 

"' STimisTO di vpndita ec falto in Piacenza addi t^ «**" 
bre 4545. L'originale si conserva oella Biblioleca civica di P»**^ 
cui dODolIo con altri documenli il prof. Luciano ScarabelÜt U ^ 
pubblicöper le slampe lo strumenlo roedesimo alla pagiM 89' 
sua Guida di Piacensa, ivi uscila in luce nel <84<. E fu riP'*'T 
in Genova da Agostino Olivieri tra i documenli e not« agS*"** 
lui alla ristampa della Congiwa di Gbuüaigi Fiesco dettata d«^^ 
pclloni, edita in Genova, in-8. «858, p.W.—Si calcolaivi Ua«* 
per le quallro galere, cos\: 

Fonati a Tita  N. 300 
Oetti   a lempo    >  48S 
Scbiavi lurehi    » <88 

N. 673 
cioÄ censeltanta per gal^a. E si ricordaao « Cü eredi de'- ',-" 
capÜMO Pereto da Talamone. • 
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[Maggio 1516.J 

Si benedai faiti successivi, dai documenti, e dalla 
cuiioorde testimonianza dei conleinporanci risulla ehe 
l"3r!imodel Fiesco fiii d'allora covava magagna: per- 
clife non si era niai impaccialo nfe voleva iinpacciarsi di 
navigazioni e di galöe; ma inlendeva mutare lo stalo di 
tienova, cacciatidone gli Spagnoli e la casa Doria. Non 
'accram replidie di Catilina, nfe di Cicerone, nö di allri 
Personaggi o scriuori di dassica anlichitä: gli fe Ü tra- 
mesiio di Genova, soljto per quei lempi, ira la plehe, 
' noltih, il cappdiacdo e gli slranieri. I Genovesi ra'in- 
Jendono. Qui abbiamo la scossa delle indomite fazioni 
Irancesee spagnola, die intendono a scavalcarsi. Ciö die 
»sigfiori Fregosi aveari falto agii Adorni coll'ajnto dei 
ttoveresdii, e gli Adorni ai Fregosi coll' ajulo dei Me- 
ö'cei, e dö ehe Andrea Doria aveva falto a lulladdue 
"ll'ajmo degli Auslriaci, voleva il Fiesco fare a tulti 
e 're col consenlimenlo dei  Borbonici. Se fosse riu- 
»<^'lo ndi'intento sarebbe divenuto doge, cappeltaccio, 
J forse piü. Ma perchfe cadde, reslossi vituperalo ollre 
" dovere nella inemoria dei posleri. Diflicile 6 slato e 
»ra sempre, lanlo per la polilica quanto per la morale, 

maoeggiare coogiure: e similmenle 6 stalo e sarä 
I^Ripre disoneslo Taggravare nd doppio i caduti, e il 
"^nere diverse misure per gli slessi falli. 

Venne il Conte in Roma dei mese di maggio pel 
Possesso ddle galere, e per la firma della coodotla '": ab 

da stupire se odla stessa dtlä i miiilslri, i cortigiani, 

* •^.S.*'^"''''"" "^'' **'*' ^^'^ "'''"" '^'^'* " ''°• **' ""« 
*^Bffw, dopo cht haveva fatto la compra delle galert dei Duca. a 

J^*«arff al Pontefict Girolamo tuo fralella. ehe egli haveva dtsU- 
al carico deUegaÜe ehe itavaito allo tlipendio della Camera apo- 

^'«UlLMCTl. Crnnr« de'Pirati. — 2. 13 
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e ogni allro a giovane signore e novello capitano facos- 
seio liele accoglienze, e parole di cortesia e di fe- 
iici auguri. Ed egli con moUo bei garbo, mostrandosi 
conterito, pigliava possesso in Civitaveccliia, sottoscri- 
vevainHoma i capiloli consueti della guardiu, cogli aii- 
miali vantaggi e pesi consueü; e poneva in sua vece 
comandanlc solle Ire galöe assoldate il conle Girolauio 
suo fratello minore, del quäle non ho a dir Duüa ri- 
spetlo alla marina, se non ehe governavasi col capitano 
Giulio I'odiani '*^ Sl bene devo avverlire die la Gate- 
rinetta, perchö non compresa nei soldi camerali Ira I^ 
altre Ire galee della guardia, restava fuor di linea agli 
ordini particolari del conle Gianluigi, il quäle facevala 
navigare da Civitaveccliia a Genova sotto il governo 
del padron Giacopo Conti"', col dlsegno di acquisiar 
grazia e autoriü nel popolo, e di lenersi altorno gcnU' 
urinata per terra e per mare, senza destarc Iroppi so- 
spetti, e senza scopnre il disegno ehe nel prorondo dt'l 
cuore chiudeva. 

"* CELKSIA, La congiura di Gianluigi Pieschi, in-8. GenoTi, <86t 
p. 101: • Gianluigi commetteoa ü comando {dellegalere m Cicitaof^' 
chia] a Giulto Pojano. • 

InEU. p. 135: * Gianluigi st soprattenne in Pontremoli c'"^' 
Umga ttagione indetlanJo» col conle Galeotlo delta Mirandoia, ''<'* 
Pusteria, col CilM, col marchesi di Valdimagra, coi Bentivoglh, f^ 
gti Stroni, e con quaitli avver$acano ilgiogo imF«riale,tecondalii "^ 
Catatdo di Rimini, e da qiiel Giulio Pojano, cui avffva commesso •• 
comando delta galert. > 

'•' Doci-iiBSTi iipwno-jwoMii deU Archivw di Sirmmca$, of'^'' 
nati e pubblic^li da Massimiliano Spiaola, L. T. Belgraoo, e Fr"'' 
cesco Podcslä, in-8. Cenova, 4868: tGiacobbe ConU, ftjlw '"^ 
medico ebreo fatio cristiann, padrone d€Üa galia. * 

CKLBSIA, La congiura eil.. 140: • Primo intmdimenio '^ 
chiamare da Civitatitcehia ta guarta galea, tollo il comando d* C* 
coMw Conle. > 
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lii dicembre *546.] 

Questa Calerinetta specialmente da Civiiavecchia 
alla (ine deil'anno cfiiamö col patlrone Giacopo Conli: e 
I ebbe nel porlo di Geaova la vigilia di Aalale, quando 
si avvicinava il giorno assegaato al compiraenio dei 
suoi propositi"'. Pei quali aveva giä dalo voce di vo- 
ler armare quelia galea di gran rinforzo, e similmente 
accrescere genle di spada e dl remo neue allre Ire, souo 
colore di mandarle al corso: facendo cosl venire da'siioi 
Mi uomini di fiducia, aicuni alla scoperla, allri cela- 
uiüenle, parte nelle sue case, c parle sopra queslo ba- 
slimenio, col quäle si preparaya all'uliima prova della 
'3mosa conglura'". Tutli parlano di questa galöa, meno 
' Olivien: e tutli. fuorchö lui. come di priucipalissimo 
«rumento per coprire e lerminare il discgno'". 

Doc. Dl SiMMnckSfAthmoCenturionea Carlo r,cf(., ^9- 
• Hjpmdo fatto vmire da Civitavecchia uiu sua gatera, la fiuale dava 
Wma d, voUr mandare in corio, toUo color« di armaria bene di gente 

combatlere cra andato mtroducendo da trecmio uomvii. • 

ti    L, *'*^"'''-°-'" t^''- *^- ' G'""« ^ visiliadiNa:ale in Ge>tova 
9aiara del Conle. ehe egti haoeva chiamata da Civitavecchia. > 

BoNrADii:scit.,*87: .Interim ex Ürbe quam Velerem vo- 
rf^ ö-irwnituj quatuor.... unam ad « adduci jubet. m 

^_^ SiGüsio eil-, 251; • GH biioQnava fingere di volere armare e 
^~p"^ « cono la quarta sua galera, la quäle haveva fatto venire 

^^""•"' "^^^ ^^*^ '"" "'"'"^ "*'*'<* ^'^ P-^po- • 
• JACOBTS M. CAMPASäciVi. Molut a Joanne Aloytio Flisco 

•^'taJui, io-l. Bologna, 1588. p. 29, 30. 

L'BIBTIS FotiKTTA, Conjuratio Joamis Ludotnci Fli$ci An.' 
^••*!« in 7Äe»a«r, It.S96. 

Jicoiij ß'isFADins.-iiin. G«nu(rn. in-S.Brescia, <797, p 187 
BiiAiis eil., 529. 
ADBIASI eil-, 410, U. 
Aftosiiso MASCABDI, La comgiura dH ernte Luigi Fierch, 

"^•»enMia. 1689, p. U, 49. .53. 
EDü4»DO B»;(AIö B»4, SuUd congiura dei cemfe G^man 
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La notle di domenica del secondo sopra il lerzo 
giorno deiraniio quaranlasetle il conle Gianluigi Fie- 
schi cliiamö scco a cena Giamballista Verrina princi- 
palissimo confidente, molti amici ed uomini armali: 
propose il parlito della coogiura, ebbe l'approvazioiie 
(li molti, e pose gli allri alle siretle di consenllre con 
lui. La maggior parte di coloro, altonili alla novitä, e 
commossi alle parole di libertä, popolo e palria, ehe ri[V- 
tutamenle echeggiavano, giurarono seguirlo. In quclla, 
slando la cillä senza sospetlo, e quasi disarmata, oani- 
parono facilmenle la porla degli Arcbi a sanlo Stefsno 
verso il Bisagno, e quella di san Toramaso alla Lan- 
lerna; il capitan Borgognino dalla parte di lerra scal.ii'^ 
la darsena, e la Calcrinclta ne occupava la bocca il'il'^ 
parle del raare *". Essa dava col cannone il segno, es-a 

Luigi   Fitichi, Documenti ioeditt,   in-lS.  Genova,  Sambolio'. 

^803. r   •    F^ 
E«IIISI:ELK CELESIA, La amgiura del conta Gim Lwgt r-^ 

ichi, Memorie sloriche del sccolo XVI, cavale da documenti org' 
Dali cd inedili, in-8. Genova , 4865. 

F. D. GcBBUiii, VUa di Andrea Doria, in-iS- Mi»" 
no,<86V.U. „..   . 

LLICI TOII«*SO BSLCRASO. Analisi di detta Slona nell ^rr» 
St. It., in-8. Fireni«, 1866, IV, 1.1, sehe iii- 

iDBii, Nuovi documenti « iUuitraiioni, e laRelaiioM diM- 
Mimiliano Sp'viola.dal vol. VIll. fasc-S*. Atti dtUa Soaeta Lijure ^ 

storia palria, <87i. . . 
AcosTiNO ÜLiriiBi, La Congiura di Gianlaigi Fmco.o 

lata dal Cappelloni. COD doc. e nole, (n-8, Genova, <858. '^"'^*'^ 
'•• Bii*«i:>.5i9.prop. fin.: « Triremii prtefecto '"'P'• 

cum trireini, ad ang-jstas (aucu inUriorU fortiu, in JKO '"''' 
Awia erant rn hihernit, obtidfndas proficisratvr. » 

Aoti*»i rfl.. 2t0. H:.jranrfdii Verina alXi ata gaitf* 
Wiata. percW pia« fia*a in tmüa bocca deUa Dartena, dooe «1 **^ 
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rincljiuJeva» e s* impadroniva dt lulle le galfee di casa 
Doria.  Allora GiannetUno, iratto al rumore, cadeva 
mono da un'archibugiala di Agostino Bigellolli da ßar- 
ga; Andrea quasi solo fuggiva a cavalio fino a Sesiri, 
a vela fino a Voltri, e in leltiga fino al castello di Ma- 
sone. II Fiesco per un'ora restava padrone della ciliä. 

Cerlamenle avrebbe potuto in quella noue menar 
»ia da Genova venli galfec, come aliri ne avea meuate 
quaiiro da Civitavecchia: ma il Conte aveva disegni di- 
Tersi pel capo, e in quel irameslio gli tuffö tulli insieme 
colla Vita nel mare. Fuor di so pei primi successi, men- 
Ireraltoscorreva dall' una aU'aUra di quelle gälte, man- 
ötagli sotio una palancola di trapasso, cadde nel mare 
armaio come era di tutto punlo, e di sopraccoUo Ire o 
qualtro congiurati, tutti insieme nel fondo sopra di lui. 
I^ove egli non polutosi ajutare di nuoto per la grare 
arniadura, e per la confusione ed oscurilä della nolle noa 
^eüuto nö soccorso dai compagni, reslossi, come fu ri- 
pescato dopo alquanli giorni, mono nella melma. 

Per questa perdita, mancato il capo deita congiura, 
'oviljrono i complici, rilevossi il partilo coolrario, e 
'^dde l'impresa: ma d'accordo colla Signoria, e col 
Pällo della impunilä promul^ata e soUoscriita da Am- 
'""ogio Senarega, cancelliere del Senalo. Non guari dopo 
'^roö il vecchio Andrea piii possente di prima, lorna- 
roDo siiibondi di vendelta i padroni di Spagna, e co- 
oiiDciarono a lavorare i giudici ed i carnefici a dispetto 

^'M la tue galere, andasu; e quioi eon «n (ü-a d'artiglieria dem 
**»o. • 

BosFAPurs eil.. 498: 'Dato a triremesigno.inporlum ir- 
^•P<1. CompUtw miUtibut loeus, Iriremet occvpanlur. > 

Doctu. Dl SiaisCAS, cit., 43; • Vna gaiera del conde de Fie- 
m ha puesio a la t>oca de la Darsena adonde «tan las del Pria- 

^ ^ conwucado a Itrar. • 

IS- 
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dei palli, e secondo l'esigenza dcUe pubbliche e [iii- 
vate discordie. Anzi piü, allora allora si affilaiono i col- 
telli, pe'quali addt dieci di settembre dell'anno mcde- 
slmo il duca Pierluigi Farnese nella sua camera dciiiro 
la ciUadeila di Piaceoza fti fatto a pezzi. Sempre e Jo- 
Tuoque si vede avvenire 1' isiessa cosa: e tale merccdo 
ciascuiio ricevere, quäle ne fa altrui. 

La Calerinella fuggl da Genova: sbarcö a Nizza al- 
cuni prigionieri ehe aveva a bordo, Ira i quali il capila'i 
Lercari, e si rlparö in iMarsrglia, ricevula a graii ff^w 
dai Fraocesi "'. Le altre tre stellero in Civllavecdiii: 
richieste da Carlo V,come beni di suo ribelle; richie>ic 
da Scipione Fieschi, come erede del defunto; e piü n- 
chiesie e lenute da Orazio Farnese, come creditorc de. 
prezzo Don pagato *". 

[S2 mano IMS.] 

XXVIIL —Dopo questi successi luUi in Romaeaü- 
marina richiamavano I' Orsino; e il Papa istesso diceva 
non esservi altr' uomo ehe in quelle circoslanze poli';''' 
rimeliere a sesto la squadra, e rilevarne la foriui'^ 
Perciö Orazio Farnese ehe non aveva rieevuto nö r*^' 
teva piü ricevere dai Ficsebi II residuo del danaro alii^ 

'•• DocraisTi ispOHO-genovesi di Simanctu, ord'inali e pnbblW' 
da SiAssmauso SPIMLA, L. T. Belgaoo, e Fr. Podestä. AUt d> ti^- 
ria palria, YHI. — Figiwroa a Carlo V, p. 27 : « La galfn^ ^'' 
Conde tambimsefutalawettadepmiente...»p.3i:*Ladichag<ii'^^ 
te fue a Marceila.... > Andrea Doria a Cesare, 66 : • Questi O'^^f" 
cJu [ti la prima a tfntare, andaUi a Marseila, i staUi bei ricanttf* 
traltala. > 72 : « i/i galera del Cond« (/iw huyö de aqüi, Ueg^ ^ ^"^ 
Ulla; y leriun dicen fue bien recibida. >  407: • (^Handd jn»»»' 
galera di -juel ribaldo Conle a Mnrtetia, Ii furimo fallt ypOii'i**' 
corwae dai Franctsi. • Ib. 32, 40, 66, Wo, ec. 

*** Doc Dl SfSAncu ciU, t£0, 437, <5f, (88,490. 
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»«Jenze paimile, cosl consigliato da papa Paolo, le ven- 
Joiio al conte Gentil Virg.uio Orsini per diciasselte 
mila e Cinquecento scudi d' oro in oro, come dalF istru- 
mcnlo rogato in Roma addi ventiJuc di marzo 1548 
per gh aiii di Girolamo da Terni, notajo e caocelliere 
uelia Camera ". 

Dal documenlo possiamo arguire ia divisioue dei 
wni hben lasciatj dal duca Pieriuigi ai suoi ügll • e l'as- 
«gnamenlo ddle qualtro galere ad Orazio, die giä le 
"eu possedule '". E ciö anche per rispetto al suo ge- 
D'o mdilare, ed alle poliliche inclinazioiii favorevoli aIJa 
fttneia: dove poi, sposato alla Diana giovane di PoUieri 
Miurale di Arrigo H, giovanissimo mori comballendo 
»'a d)fe.sa delia piazza di Ilesdin nell'Artoä, da esso 
- «so forliHcala con lanta maestria, ehe lui vivo non 

sarebbe mai potuia espugoare; come disse il celebre 

* RI^^T"' "^^ ^°^" ® Caocellieri di Camera a Momccilorio 
Koma. Volume mtilolalo: In^lrument. Anni im ad im. Not 

MJM '^' "'^''' **' • ^*<*- ' ^« '«' ""«^""i UDxu-m. - 
'i«^rTTt"'.T/'''""'"^ *• ^-^''"^ ''" t-ucca.proc»rator 

^W-^-i)««. r,n,iiäU lUnu^DD. Virginia (frsino <k AnrjuHiaria 
^^-•«nM.eiim owi.fcui et smguUi earumdfm triremium re- 
^J*« »u cwTO» ad numerum krctnlorum teptmgmla ascaidm- 

Segue : . Iniievtario della gaUra Capikma.... 
Eldtlia Patrona.... 
Eldi iagalera Vettoria  

^^^^^» M.(a d^ fonati elichiavi de legalere consignalc queito di 
'•«• «r marzo <5fö aÜ lUmo lignor eonle de Lano'Mllara.... 

N ^^ ' '*'^''' ft'erunl kae Romas in Palalio ApoMlolico. die. mente 
^ W *up. etc. » 

P.XM "^'*^'^°'-* ***^"- ^ilafamiglia Sfona, io-4. Roma,479$. [, 
• «»'• S, lia. *:. CiVoIfltBO da Terni, Hieronymwt de Teram \ 

^i-»BM f ""* «Itissima di tutli i XoUri deUi cittä di Roma 

*"'*»' 17« ' ***** ''"'"'* *^ '°"*' ''*'°"' ' "^"^ '*' ^*''^<' 
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generaie napolitano Giambaltista Caslaldo all'Imperalor', 
quando l'ebbe per suo ordiiie riveduta'**. 

Simümeiite dailo stesso isirumento abbiamo b 
conünuala presenza del capitan Francesco de'NoLiÜtJi 
Lucca, seiupre aderenle agli Orsini, ai Farnesi ed agli 
Sforza nelle cose della raarina. Abbiamo i nomi dellc Ire 
gälte reslaleci, Capitana, Padrona e Vitloria; raeno h 
Calerinella. giä pagala nella prima rala dei Fiescbijche 
sarebbe slata presa in Geoova, se non fosse fuggitai 
Marsigiia. Abbiamo finalmente neU'ultiraa cbiaraata dt?l- 
rOrsino, tuUo francese, una prova evidente dei mü\i^ 
disegni della romana curia verso ta corle di Spagna:' 
cui eccessi, come crescevano faslidio a Paolo IIU ^'^'• 
dovevano poscia produrre la guerra di Paoto IV- 

[Giugiio<&48.] 

Non guari dopo la compra detle Ire galfee, fari^^ 
pubblicati i capiloli della condoUa, precedenlemeni'-'• 
fermata dal cardioal Guidascauio Sforza al conte G^^ 
üle'**. Capiloli da non ripeiere, perchfe simili agU ^"^ 

" FLi»i5io Di LATEKA, cit., p. 59. - ALTOSSO Loscfli. <^ '^ 
pwid/Storici.cit-, 4M. — LOBSALAIARY CASTRO, Indicedclä' .- 
riatde lacasa Farnesa, in-fol., Madrid, iH6, p. 87,_90- 

'" AKCHIVIO de' noUj eil., eh. <U: « Conductio lUmi D. C 
(ii AHguiltaria in captianeum generalem ad custodiam mar^ 
riiti.— . Die qmnta mensa martii uaxunr^Rmuset lümui 0. v^ 
Atccmius saiKli EixtUichn diacontts cardinalis de Sancla ^'^''^V—^ 
rarius, memon Sarnardimu Helq/nui epüs Angitnientis, "^'^^^^ 
aplicus generalis, Miui Goniaga. necnon Alexander ^g"^***^"^ 
HimmymuM Torsüianenät episcopi. etFrancisc\a SoderiMus. ^^\^ 
apliÖB cterici, Roma m palalio aplico el auia loUla """'^f^Lfcif 
fiiü iümi dni CardinaltM cnmerarii, pro rebM et ntgot"* ^^Z, 
CamertB utilittr peragmiit de morv coadunati •! congrtgati t-"|^^ 
nomuH «X ma, et tllmus d- GeiUüis Virgmius UnmutiV" 
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giäprodoiti, riserbando a suo tempo (a pubblicazione 
dl qiiej lolalmenle nuovi,che saranno concerlali ira la 
Camera e tl capitan Francesco Cenlurioni'". Ora fa pressa 
la fine del libro. II conle Genlile riprese le redini colla 
coDsueta sua diligenza e saviezza: pose sul canliere una 
rali^a nuova da soslituirc alla Calerinetta, e dopo cii]f|uo 
mesi l'ebbe pronia a varare presse all'islesso porlo 
dl Civitavcccbia; coslruita sollo la sua direzione dalle 
maesiranze medesime clie leneva nella squadra. Armö 
legalere, fece alcuiii viaggi intorno alle isole vicinc. Se 
non ehe nel megho de'suoi apparecchi, venulo infenno 
lui in Homa del mese d'agosio, pose fine alla viia e al 
capilanaio, ed ora lo pone a queslo mio libro. 

[Agostu <5i8.] 

ru uomo per grandezza d' animo e per antico senno 
<>"oraioinUanaefuori; ricerco dalla Francia, e sempre 
"treitanto osservato dalla Spagna : capilano e marinaro 
•««llemissimo del suo tempo, salilo ai primi gradi 
pl'e armaie navali con liloli meno poinposl» ma piu 
Worevoli dei moderni; allore e lesliinonio romano 

*** Ire famose giornate dl Tunis!, delia Prövesa 
^Algeri: vincilore dt Dragui, dl Maral e dl Sei- 
•^o- Edillcö nei suoi stati le röcche dl Monlerano. dl 

^f«zalia, partibus.... coram etc. Iponle elc... omnil/us melio- 
jj^««xfii tuper conducla ipsitu Ulmi Dni Gentilit VirgMi comitit 

^j, '"^""^'»ptK^to.«! condilionei qua; tequuntur.... etc.•[L'arcb. 
^Jia De ba la copia aulenlica.) 

^^^ BiitiojKCA COHSIMASJI in Boras; Mss. codice segnato col 
t^"^ "• S7S, e col moderno Col. 3i, D. H. Inlilolato Scritture 
^^<fcüe gctere pontiftcu pag. 797.  - Vapitoli detV attsiito per 
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StigliaDo, di Cervelri, e dell'Anguillara. Non cljbe di- 
scendenza maschile, e la contea passö a Paologiordsu) 
suo ciigino. La Maddalena sua figlia, maritata a i'.iam- 
paolo di Renzo da Gere ; e la Caterina seconJot-Tniii, 
maritala a Trajaoo Spinelli principe di Scalta, IT' 

de'beni liberi, vendcttcro l'islesso anno le Ire gaitr 
e il fusto di nuova coslruzione, ancorchö disarmato, al 
cavalier Carlo Sforza, novello capitano, del quäle av 
ino a parlare nel libro segueotR. 



LIBRO SETTIHO. 
Capitano   Carlo   Sforza, 

dei   conti  di Sanlaflora. 

11548-1555.1 

flOMMARIo   DEI   CAPITOI.!. 

^lA.'i";.'^'''** ^^°"^' famiglia e notizie. — Generale delle 
i^itxdi Malta. — Rissa di Cavalieri. — Salto di Sforza. 
f. • !i''~ *^'"'° '" ^°"^^ capitan Generale delle gal^e ponti- 
"«(JMttembrel548).-Compra di bastimenti, e conlratti. 
red K ~ ^'^'"'^ delle galöe, e Documenti. — Corpo, cor- 
"^0. boMelli, ferramenti, armi, velatura, tende, sarÜa- 
•»«. vestiario. — La stima ed i carali. 
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^* dl bordo. 

^Q   • ~" Espugnala la terra di Monastero dal Baglioni. — 
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^oni e guardie. — II Triumvirato (24 giugno). 
4M      ."" Aff^isio, c le EUC fortificazioni. — Armi, presi- 

' « nnforzi (26 giugno). 
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corre Afrodisio (2'2 luglio). 
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XXII. — La ronda per mare. — Marco Centurioni «' 
rinforzi (G scttembre}. — Predate due galeotte e una a«''« ^ 
porto (7 settembre). 

XXIII. — Prima mossa della sambuca (ß setteinbrel- ", 
Batleria, incagli, breccia, e riparazioni. — Effelti utili*** 
della sambuca. — La ptazza agli estremi. . 

XXIV. — Assalto da terra e da mare. — La colonni c 
romani e fiorentini enlra nella ptazza. — Di mano ag» ^ 
— La viltoria c la cer\ia (10 settembre 1550). __ 

XXV. —Ingresso trionfale, e asseltamentodigoverno. 
II Prato disegna le nuove fortificazioni.— Ritorno deU'ann' 
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'•e dl Sforza a Napoü. — Minacce,  scdizioni e tumulti in 
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Cwuiiseni. Cnerrm ia'Pinti.-i, 15 





LXBRO   SETTiniO. 
CAPITANO  CARLO  SFORZA, 

DU   COKTI   DI   BAKTAriOBA. 

[1548-1555.] 

[Agosto ^5^8.] 

I. — Dal gr3D raaslro di gucrra Muzin AtJtndoIi dclla 
UtignoI,i,cui jl coriie Aiberigo di Barhiano appiccü il 
foniignolo di Sforza a perpeluo suggello da ricordarne 
3' posieri la gagltardia e ['anllmenlo, si sono generati 
'duchi di Milano, i signori di Pesaro e i conli di San- 
wfiora; donde derivossi dappoi accrcscimento di splcn- 
•Jore e di grandezza per erediUi e pareiUela nclla nobilis- 
«macasatadei Cesarioi di Koma. Di quelsangue nacquc 
*^rJo. icrzogenito de! secondo Bosio conic di Santafiora 
* ai Costanza Karnese detia slirpe di Paolo lil; e parvero 
in lui rivivere gli spiriti raarziali del primo Sforza. 

islessa grandezza della pcrsona, il medesimo dominio 
**" cavalli, e i'agilili ddle membra, e il piglio soldale- 

J*/: ® '3 robustezza del braccio e la saldczza del core; 
ggiuntavi di pjü la collara, lo slndio, e respericnzä 
^w milizia navale. Eniralo giovaneito neirOrdine di 

^ P'gliö volenlieri 1' occasione di moslrarsi quäle era 
pode e valente per mare e per terra, in Levante ed in 

rioania: in breve oltenoe la graocroce, il prioralo 
*^mbardia, e floalmeiile il generalato delle galfee del- 
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rOriline suo'. Faceva perciö residenza io Malta molio 
spleiiJiilamente, secondo uomo di allo affare; e appicssu 
nicnavasi numeroso seguUo di capilani e di genlituoiiiiiii; 
fra i quali lin d' ora mi piace ricordarc quei due prodi 
die sempre lo soslennero nelle sue spedizioni; cioi; il 
conte Marcantonio Zane di Bologna, successore di Marfan- 
loriio Coloiuia nella noslra marina dope sciolla la lej-'a . 
ed il noLile fulignate Gianiianlonio Gigli di clilara Um 
a Lepanto, e prima e dopo \ L' anlicaraera di casa Sforza 
e similmente i salonidei suoi pari, ehe ancora abbiaim» 
ncgli anliclii palagi dei grandi signori (saloni di Irenla • 
cinquanta meiri in lungo e in largo), non erano raica pr 
quel vecchio servigiano al banchello in un canluccio u 
11 viiolo e il silenzio perpetuo d' oggidi: ma realiiion:' 
ci ricordano il numeroso coiicorso dei letterati, de;; 
artisti, dei genliluomini con lulto il codazzo dei Um- 
liari, raccolti quivi Insieme per motteggiare Ira Ion'- 
per corleggiare Tawenluroso signore, e per seguiri^J 
üovunque secondo il suo grado. 

La quäle magnilicenza spiegala eziandio da Car''^' 

' SiccoLA  BATTI,  Dclla fktmiijUa Sforsa, due volumi 'O" 
roinposti sui üocumenli dnll' archivi» di famiglia. Roma t"9V. '• 
p. s:;9. 

BosiOCit.. 111, 210,245, S6S. ec. 
BARTOLomiEO DAL Poiio, Äuolo lUi fai-atori della vtMra*^ 

Vmgua d' /(ulia, in-fol. Me*sina; 1689, p. 28: • Fra Carlo Sforsa n^ 
manOfPriore di Lombirdia »rt IMG. » 

POMPEO LiTiA, Fainiglie ctlcbrid'ltalia.la-to]. ßgur.Mi'jr- 
• Famiglia AtOnd^U di Romagna, » lav. II. 

• PoMPKO DoLFi, Famiglie bolog., iD-4, 4670, p. 738. 
GAMIHBI^I, Famiglia Toscane e4 Cmbre, In-4. Fif- l"** 

Tol. l.p. 238. 
' Gioacio Vitiiso UxiCmst, Galkria dtWonort,'m-i.'0' 

4735,1. . 
CoROsiLLi» Bitlioteca unicertate, ta-tol. \eaei», '* 

111, 426. 
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in MaUa,quanlunque conforme all'uso del tempo, gli 
fruilii l'irividia dei superbi; e suo malgrado l'avvolsc 
in iioa sanguiiiosa e feroclssiaia rissa, accesasi Ira i 
Cavatieri per la ucclsione di un seuiplice soldalo dello 
sue galere siilla piazza del porlo. 

La furia delle private vendelle levö alta fiamma 
neU'isoIa. Prima dalla parte dello Sforza avvampd un fa- 
migliare, il quäle per rimedio del mono ammazzö a ira- 
dimetuo il cavalier Ribadeiieira deila lingua di Spagna con 
un cüipo ardente di archibugelto a ruota. Indi riboUi- 
runo maggiormentc i confratelli nazionali del secoudo 
ucciso, risoluti di vendicare il Cavaliere col sangue del 
ijcnerale. Torna la nola contradizionedegli slolli;i quall, 
3cciecali dalla passionc^come giudicano allrui, coslcoii- 
daiinano so stessl. 1 congiurali assallarooo e feriroiio in 
piazza lo Sforza, egli (rassc la spada e si difesc, al- 
iri mossero per Icvarlo di lä, dovecerlamenle sarebbe 
riiuaslo freddo, se non pigliava di grao corsa la via del 
porlo. Ma raggiunto alla spoiida dalla caica dei furiosi, e 
non Vedute a siio scampo altri ehe ii cavalier Giorgio 
Adorno geaovesc quivi presso, e da lungi lo scliifo della 
sua capiiana die pel confuso rumore erasi allargalo da 
'crra, levossi in aria, spiccü un gran salto (non ml basia 
' t'leganza della fräse, qiiando devo esprimere lulla la 
'eriii e la grandezza del fallo), voglio dire, e forse non 
^sta, squarci<> un sallo porlentoso, e raggiaose dintio 
* fermo la poppa del suo palischermo. Avantil Voga, 
^Tanca, e via! 

II successo maraviglioso di Carlo, in quel giorno, 
^efa ilsei di giugno 1047, sembrö un prodigio aclii lo 
^'<Je: gli stessi nemici suoi ationili c maravigliali ab- 
^^«arono le spade. Piü e piü ia plebe Maltese prescnte 
'"o speitacolo ne reslö presa: d'indi innanzi ne fece 
Iroverbio, paragonando i piü soleooi tralti di destrczza 

15' 
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al Sallo di Sforza*. 11 vecchio Muzio, suo grande yvo, 
iion cbtic la stessa veatura 1' Ultimo giorno della vila al 
guado deila Pescara. 

LascJo il seguito della sedizione: lascio il concono 
dei cavalicri francesi cogli italiani a difesa di Carlo, c 
la perlinacla degli spagnuoli a volerlo assalire aiidie 
denlro la stessa siia capitana; lascio in procinlo di com- 
batlcre due galt:e piene di nemici, conlro due altre pieoc 
didifensori:ccoiichiudo clie Carlo Sforza, dopoquiela'o 
i! tumullo, ebbe per bcne levarsi dall'isola o venirseiic 
iu Roma presse il cardinal Guidascaoio suo fraiello. 

[30 agosto 4K48.] 

II. — Avvcnula dappoi la morte deIi'Orsino,ognun 
inteode ehe il succcssore era pronlo in palazzo: e vera 
xnenle non ebbe molto a fare Guidascanio per ottencrc 
al fraiello la nomina di capitano Generale cogli slessi pal- 
U, capilüli e convenzioni dei defunlo; mölto pÜi '^''^ 
i meriti, l'esperienza e la nascita rcndevanlo dcgnissi- 
mo dcll'unicio*. Perci6 1'istesso Cardinale aTevacom- 
pralo prima dagli eredi del conle dell* Anguillara le l'"'' 
galäe insieme cot nuovo scafo; e donalo ogoi cosa nel- 

* Bosto ctt-, III, 219. C: I Fu late il $aUo, ehe mcor hogp 
comunemenl? per proverbto spetiO ffa il voVjo li ricorda it »oJW <"* 
Priori ili Lombardia. • 

• ARCHIVIO dei motax e cancelUeri ctt, II. ns TKRA^O, Insirum- 
Ann. 15(6 adtWt, eh. 263: »Die tertia seplembru, Hoxiritr — 
ConducUo. Illini et rfc. D. CaroU Sfortia: fn capilaneum grnef'i^'''' 
triremhtm. — Rn. Paler Dnut Pranciscui epiu Cattdensis cwfi'j- 
merarius et Hieronymus eptu Barensia decanta etc.... tx •»••. f* 
Reod. D. lltmta Carotut Sforlia AT comitibm Sanclat Flora, p*^^ 
Lombardia, OrdMa ameU Jommis hierotolymiliM* ex altera. p^*^'' 
tut. tftper tuMditcta tOmi etm.D.CaroUSfiirtittincapittinev'nOc- 
mralem ad custitdinm maris Thyrreni infenut designati, i»ieruMt '* 
eomrofenrnf eapittüa et pacia infnKr^ta, vid^icet ele. > 
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nsfesso gioroo Ire di sellembre al nuovo Capifano per- 
rt.Ä avesse a farc vie piü onoraiacoraparsa alla marina 
tcfo aicuni cslratti degli islruraenti di compra e di do- 

< Addi trenia del mese d'agoslo 1548.-II signor 
'^•'n.l\irginioOrsini,duran(e la vjta. conte deil'An- 
guinara, recenlemenie defunio, ira gli allri beoi della 
ered.ti avendo lasciato Ire Iriremi,  volgarmcnle chia- 
«laie galöe, da lui stesso coraprale nel mcsc di febbrajo 
P^o^simopassato.comeproprielä deirilluslrissimo si- 
^ore Orazio Farnese duc. di Castro, al prezzo di di- 
cusseUerailaecinqueccDlo ducati d'oro in oro; ed 
"endo ordinalo nell* Ultimo suo (eslamento ehe le detlc 
Pee s abbiano a vendere eccetera..., quindi gli esecu- 
'^Hcslamenlarlperloslesso giure di vendita hanno 
TZ! ""'"6"^'« 3l signor Guidascanio cardinale cc- 

ra,    le detle Ire galee e di piü il corpo di un'allra 
uZ    i ''«'«^'•'«'^ntetiicono un Fusto di nuovacostru- 

tfiir!.   ! t "*"' 'P*^^^'^ ^"^^ *^^' Po»"'' 'i' Civiiavec- 
'Mia dalla Santiiä di Kostro Signore donalo al me- 

"^^0 s.gnor Virginio, il tuito per prezzo a nome di 
»^«^o veoiimila settecento scudi d'oro. eccelera... . 

•-UcBivio dsi SoUU e c^ceUi^i ci,., cb. 236: . VendUio tri^ 

•«e*« J^L ^' '••' ^°  ^""^""^ ^'""^^ Vor'^. '«'«'•• Eu- 
^ XxT^ "^''"'"* '^ ^""^ ^^''- «' «• «• B- Camerario - 
•«« 4mJ!T"" *""'•"'• - ^'"" G«.(*te. Virginius Ursinus dum 
^^^»Wfarte com«, mvper defwclus, inter alia b'.na in heredi- 
ntt kJT ''«'''/'«"•"* tret triremts. vuUjnriUr nwtctipatat galeai, 
t«« J^T*»««(ebntaru proxime praUriü pro preelioji'n m^i- 
fk^ J,"^!^*'*"" ducfltorum nun iu oiwo emorof ab ilüüo D. IIo- 
^^^Mifco iuce Castrcnti, et in luo üif.-7w latamenlo juaterit 

^^--»äM Im triremct. et mum eorpus ^ futtum vulgaritv 

^^^^'''^Virginia per SSaum.5nun.Nrum.dmatum  ex». 
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• Uatificazione della vemJila delle galfee, per par: 
delle signore Maddalena e Calerina, figlie deH'illiiMri 
simo sigDOr Gentil Virgioio Orsini di bona memori:'- 
sua vita conle dell'Anguillara, eccetera...» 

t Donazione delle galfec — AdJi Ire setleinbre lOi^ 
— II sigrior Guidascaoio Sforza, del lilolo di sanrEn- 
stachio eccetera.... non come persoua ecciesiastica, ni^ 
comc membro della illustrissima casa e famiglia Srum. 
ha comprato dalle illuslrissime signore Maddalena c ü- 
lerioa, liglie della bona memoria del conle Genlil Vir- 
ginio Orsini, Ire trirerai o sia galere e un fusto DUO^O, 

e spontaneamenle ha donalo il tutlo a Carlo Sfürii 
prioredi Lombardia, suo fraleHo germano, eccelera..' 

« Fallo in Roma ecc..., giorno, mese, ed aiiuo. 
come sopra nella camera del palazzo, resideoza coa- 
suola del predello signor cardinal Caoierleogo, cbiaüiau 
la Cancclleria Veccliia''. > 

stens txtra portus Civil(r Vrlultr prirtio et nomifte praUi vigml* *"- 
lium et septingenlorum scutorum auri etc.... > 

Cb. SGI: € Ratificatio venditionis triremium per dommtu )•' 
gdalenam et Citlharinam filiat bo. me. HlmiD. Genliln Virgin" '" 
(int, AntiuiUariiT comili$ dum vixit etc.... • 

Ch. 2GT: • I\matio triremium. — Die tertia seplen>f>rii 
Guido Asctinius Sfortia, lancti Eustackii etc.... non tamquam }* 
«Ma eccUtiattica, sed tamquam unui e~x liXma domo et familux & 
Üa, emit ab Himit Dominabut Uagdalena el Catharina bo. «M- '^**^ 
D. G. V. i'rsini tres trircmet seu galeras, et futtttm t-«)fl<iriW ""^ 
cupatwn imerft>e, et tpottle donavit Caroto Sfortia, priori lo»**' 
dia, fratri suo germano dictas tres Irinmes etc.... • 

m Actum Romte, etc. die uf lupra, in Camera PaW" '^ 
denticB dicti R. D. cardMottf Camerarii, la C«DCcUeri» Teccti». ••* 
cvpali. > 

' B*TTi, dt.. Famiglia Sforja. 1, «81, noU S, •««•»' 
tanto qucsü falli, ciLa le Carle dell' Arcbifto Sforxa, e '^!"^. 
« npopa PMIO lU.contua boUa del tre lettembre <5W. coi'f''^ 
la ooMjra 9 doaasione smidetta. • 
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[Ollobre-dicembre <518.] 

lll. — Quesli documenli ümpidi e hrevi confennano 
largamenle ciö ciie si k iJetto a!Li line del lil.ro seslo, 
ftl al priiicipio del presente. Di piii ci danno Ire volle la 
coinpra e la vendita delle stesse gal^c a prezzi diver- 
si: prima per scudi d'oro ireritaqualtroiniln, indi per 
diciassetlemila cinquecenlo, e fifulmenle per ventimila 
KUecento*. Avendo giä nella sloria del Medio evo de- 
«ritlo la costruzione, la forma e il governo di questi 
legni militari, sembrami convenienle dirne adesso la 
Taluia; eciö per chiarire sempre mcgiio la sloria na- 
sale ilei secoli scorsi, c per conlinuare anclie da quesla 
parie lo svolgiraenlo delle frasi e dei termini mariuare- 
«lii; come pure per slabillre i crilert tia risolvere a iin 
"isogno quei problemi slorici, nei quali il prezzo forriisce 
"•gomenlo a provare causeedefTeili dimaggior rilievo. 
t'cr eseniplo, e lullo del noslro proposilo, il Guerrazzi 
foiis^imo scrillore inoderno, volendo allriljuirc a Pier- 
«Igi Farnese una parle maggiore nella congiura di Glan- 
'aigi Kieschi, si ferma sul prezzo delle quailro gal&e veri- 
Jöledal primo al secondo per Irenlaqtiaiiro niila scudi 
** oro: ed elevando il valore di ciascuna galta a venti- 
°"'a, in somma per le quailro a oUanlamila, conchiude 
'^«ere la dilTerenza di quaranlasei mila te mercede pal- 
mia de! Iradimenlo '. lo non lorno adewo a cercare come 

' DocciESTi cit., 4 fcbbrajo 4W4, U Camart veode ad Ors- 
""'«mese, prczio ignoto(nota 160). 

23 oUobre )5V5, i Faraesi veodonoii Fieschi per scudi d'oro 

*t mario <5i8, i F»mesi Tcndono agli Orslnt per 47 500 

30agosto I5W, gli Orsioi Teadono a Sforza per SO.700 (aola C). 
' F. D. CraaaAiii. Fitadi Andrea Doria, io-IX. MüBDO. Gui- 

**'• «Wl, II, 88. 
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e quaiito i Farnesi di Parma se la iiitendessero coi Fie^dii 
di Geiiova; si bene a rilevare I'importariza della siima 
per risolvere lalune queslioni di ordinc piii elevalo. 

E volendo andar sicuro ncl giudizio dei prezzi^ b- 
scio da parle lo siranio Brantöme ehe Irinciaya le cifrc 
a vcnlimila per volla, e seguo piiiltoslo Andrea Döria 
genovese, Lione Strozzi fiorentiiio. e Genlil Virginio 
romano e i loro ^iscendenli e consorli, ehe vatulav.iiiO 
diversamenlc, cd erano per quei terapi maestri o fi»- 
niandaiili anche in Francia, anche in Spagna, eper lntio. 
Con loro mi appogpio ad altre colonne, cio6 alle nob* 
ulficiüli di'i governi, od a quei documenli e auloriläcti^' 
sempre cito, luUochfc a taluuo possano sembrare su\«'r- 
clne'\ Da quesle sorgenti poträ derivarsi nella ineii!'' 
doi niiei lellori qnalche conlezza piü prccisa intornu nl 
modo di delcrniinare la vaiula delle galerc, dislingnoni' 
Ic parli di costruzitne, furninienlo, annamento e COT- 

re.io, cosi dei legni come delle allenenze, seeonJi) li 
primo irapianto, c secondo i divcrsi carali rispondenii 
al tempo cd al consumo. 

Perciü sccigo due documenli ofTiciali, uno romano 
e l'allro llorentino; ambedue composli per nornia di ?"- 
veriianli, ambedne idenlici oei ifocaholi e nclle frasi J'"l 
mesliere, ehe erano corauni in ttiUa l'Ualla, come p'i^ 
Tfolte ho detto: ma ilpnmoassaipiii breve.püi rliiar'>. 
piü ricco dl voci, lanlo ehe il leltore polrä cavnritt' 
con manco faäliüio maggior copia di nolizie. Nö to ^' 
prei allriraenli come meliere a stampa, percht non >i 
perdano, lanti vocalwli degni di essere ricordali. "' 
non possibih a inlars'iare nei racconli miei, n^ al"^"' 
DirO appresso dei secondo: orapubblico H primo do^n 

'• KKcnwiOQmtridedtlMmUttrn deile Finanje al PalasiO f^'- 
viati in Roma, dei qnale bo partalo nel primo voIumc, p- 3Tli ^ '"^ 
hu dato cetino nelücrfio ivo, II, 8, SSO. 
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mcnio nella saa integrilä, come fu compilato sopra le 
lailluree le tradizioni del lempo anleriore, a ricliiesta 
iei pn'ncipi Darberini, quaniio Iciicvario nella mano 
lulle Ic fila dell'amministrazione al tcmpo di L'rbario Vill. 
tu liri d* allora gli econoniisti, rispetlo alle spese, ricliia- 
WTaiioi lempi passati, come di miglior mercalo, c do- 
^Tansi de! maggior caro nel presente: perciiJ la cifra 
«llasorama totale poträ essere stata piü bassa cinquanla 
wni prima, non certaraente piü alta. üdiamone": 

« SOU Dl QüANTO COSTA D^A GklEK PRiVATA, ARMATA DI 
Qt^AXTO FAßlSOGNO ACCIÖ SIA PRO.NTA Ä «AViCARE. LA 
«"ESA CBE CI VA IäCIRCA: 

* w icofo forniio nel modo ehe lo sogliono dare 
^  I macäiri rocirca Scudi (roinani) 3500. — 
*' w si fa il piano della poppa, ed alire cosc   .   . 50 — 
' •^"'ero della niaesira  130 — 
' Ail-To dd irindielio .  So! — 
' -^nicmaUimaeslra: cioeduepezzi, carroepenna IDO.— 
^ Amenna di irinchetio simile, carro « penna  .   . 50. — 
I ^pig'joi due per la borda e pe! niarabulto.   .   . iü. ~ 

Tigliami diversi", come per la iista a parle 
""meroi- :  _      QQ _ 

* -^"islitTia e pallc" [   [      „ __ 

3980.— 

*'*'^ rf' 7«aiito cotta «na galia. — Uss. all« Barberiniioa in 
. codice MrUceo del priücipio del secolo xvn. pagino do« 

'^jefMto LVIII. 9. — Iteoi. cod. LV, «3. (V. »ol. I, p. 363.) 
,^    '*W*wrM Della lisU • parte scgooiw appresso. E quanio alle 
H,,,^**"* «jui repislrarle come lecoiche o comuni della msriocria 
tj^' " dldüaraxiooe veirinel mio Vocaboiwio mariao« oitli- 

•^^tJche c«ono nel carso e Dell' iodice di gucsU •loria. 
^^^^'fijHcrw, niuna cifra, perchö in Ruma la dava KDZS pa- 
II ^ ,       tJoverno dalle sue armerie, ed io oe todicherii appresso 
tA. ^ wcondo il dOGumenki toscanu, senza turbare adeäso Ic 
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Riporto 
> Armi diverse e appanli delle arliglierie, come 

da lisla numero ä'  
» Fcrri quattro, a quallro marre, del peso di ein 

quanla canläri genovesi di libhre 138 romaoe" 
» Cinquiinia?ette rcmi guaroitl a scudi Ire Tuno "' 
> Teode, tendali, porte di poppa, porte di prua. e 

porle delte bände, lulto di albagio di Roma, guar 
nite di sartia c fodcra, come da lista numero 3* 

» Ferramenli per le maestranze e per la ciurma 
come da lisia numero i*  

> Vele per la uiaesira o pel irinchelto, e loro guar 
nizionc di sartia cuo duc maalcllolli, come da 
lista numero 5"  

> Sariia nccessaria atKuso di detta galea ^come per 
lista numero 6'  

» Dugencinquantacinquc barili da acqua di Nizza 
» itolli ed üttre cosc neces^arie alla uompagna ed 

al pagliuolo, come per lista numcru 7' . 
9 La ciurma si c»lco!a nunieroducensessanta uomini 

conipresi ventifinque bonovoglia '*. Vcätiti per 
detta ciurma, cappotti e caniiciuole, come da 
lista numero 8'    .   .   . 

> Ycstiti bianchi per della ciurma, come per lisUi 
numero 9" .   .   .  

> Fiamine ed atirczzi della poppa, come per lisla 
numero tO*  

1 Scbiru guarnilo  

•JlC. 1-   • 

30SÜ.- 

M.- 

ii')- - 
171- 

(;:5 I. - 

5J3. '- 

90Ü- 

'M>j. 

96** 

" H Canlaro genOTcse gencralmante si vtlutavi iSOli»"* 
manc, qui ridotte a 138. II Canlaro napolelano a libbr« ttO- 

"* RcHi, Don piü a stnsilo, ma a scaloccto; come dal O" 
'• IKKIW. TO*C*>O, p. 188: • Si preginno artche i fifrv*' '  ' 

schiavi rfi Uta tjatera • li tchiavi a florini SO rf* oro V uno. '' 
fiorini (0 in 50. • — Tra nui non si TalulavaDO, perchd gr^tu' 
consegnali dai Iribunali. — Quanio ai Bonaroglia, lorna i) ' 
preciao e coasaelo di veDlicioqae per galc«: uno per bsK'.' 
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>^.n^unn.unavaccheltaperiib.nchi.      '"''"'''   ''T^' 
' ^'''f ^'^•^'•si per ie pulegge, sessanla in circa; 

"t'bre Cf!DtotreDta.... 
• Concerto di oitü irombette .    *••••••      ^f~ 
» Uspalmare deila galea, üDfare seHecenlo di sevo^        "' 

e la brusca ... r« 
       50.— 

» Jfl tutto   .   .   .   scudi (romni)   9m^. 

» Lwta iV. 1*. - TAGLUMr. 

• l'n caicese di maeslra. 
• "ue colleoni di caicese. 
' fjue lagjie da ghindare per maeslra 
• J'uo pulegge di ritorno. 
' "uo pulegKe per la detta. 

'JJucalire pulegge per ladelia. 
» [Jue laglie di anctiini da due occlii 

ue lagije di anchini da un occhio. 

* f-'na puleggia pel deilo. 
*"uecolIeoDi. 

Ü!"^'''»''-^?*^'««"«>" da quattr-occhi. 
""« laghe da due occhi. 

^ ^' Pulegge per deiie. 

^^'•rotagjiedianchiuidadueocchL 
«e lagi« dl anchini da uo occhio 

^' pulegge. 
I J>llo laglie pci paranchineCti da due occhi 

yf laglic di orra davanli da due occhi 
"'egge per detle. 

* ^«=: laglie da collaiori " da due occhi. 
/«aici taglie pci collaiori da un occhio 
*^<tge per dellL 

'-o-kitori, Canapetli da coUare le sartie 
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> Seite mazzapreti". 
j> Pulegge per detti. 
)> Venliqualtro vertecchi. 
» Una pasteca" da qunroalc. 
> Pulegge per dclta. 
» Due paslecbe d'orza a poppa. 
» Una paslcca da scbifo. 
» Uaa pasleca da quarnalc. 
> Un mazzaprele per cazzare la icnda. 
» Due coccinelli. 
> Qualtro pulegge per mazzapreti. 
> Due laglie di prodäno da quallr" occhi. 
> La pasteca dcl caoDone. 
» Una puleggia per detta. 
> Sei pulcgge per moscellari ". 
> Otto taglie da un occliio pei detti mascellari. 
> Venliquaiiro pulegge pei detti. 
> Nove mazzapreti. 
> Nove pulegge pei detii. 
1 Una bigotta da sperone. 
» Una puleggia pei dctto. 
» Due bigotte da cordiniera. 
» Tre bigutte di trozza. 
> Ventitiuatiro vertecchi. 
y Due taglie da prodäno. 
1 Due dette da due occhi. 
» Otto pulegge per dettc. 
» Due argauelli. 
» Putegge per detti. 
> Mascbi da schifo per salparc. ^ 

» In tutto, come i detto, Sc. Itomani   .   .   ""•' 

'• ilasMpreU, SorU di taglia a guancie gonfie sporgeBÜ, P^ 
fesa del canapo.Talvolla conpiiipulegge dl diversi <"*^"*|^ ^^ 

'* Patuca. SorU di taglia dove il canapo enirt cd «** 

** MasceUan, SorU di Uglit« bocca sperU, do« » l""^ 
i sostCDUta dailG sole maKcUe. 



> Lista N. -iK — ARMI HIVEIISE ED äPPARATI 

PER LE ABTlGLlEniE. 

» L'arliglierie non si Doiano". 
» Ct-ntoventi moschetli Sc. Rom. 300. 
> Ceoiovcnti furcine  i8. 
> Sassanta niezze picche  18. 
» IkAici roteHe  8. 
> CeDloventi bandoliere  36. 
* Per le arliglierie. — Dodici schiappe da scalooe, dieci 

^''güttu, trenta perni, dieci mazze, un gancio, cuc- 
cbiare, stivatori, rirolatori, lanate, borsa di coramo 
per la polvere, in tuito 3ü. 

• U >calone pe! cannon di corsia guarnito   ....     25. 

> Somma la lista -2^, c. s. .   .   .   Sc. Kom.   &00. 

> Lisla N. 3'. — TEXDE, TEKDALI, E PORTE. 

' Ina icnda di albagiodi Roma.palmi ä8H0, spago per 
cucirla li|j[,re 2 t. Cavelto di lerranina, libbre -20. Tela 
Irina pel meztanino, palml 150. Sarlia per gunrni- 
menio. 

' U lendale di albagio di palmi 420. Spago per cufirlü 
liUire 6. Canavaccio per fodera, palmi 400. 

"^•' porte d'albagioattomo alla galea, e porle di poppa 
* "li prua, palmi UDO. Tela parala per fodera di 
]""o. palmi 1300. Spago per cucirne, libbre 10. 

j  r '""0 •.   .   Sc. Rom.   470. 
^'^ lenda di canavaccio, palmi 2800. Spago per cucir- 
J^libbre 16-MaHarOoni, libbre 130. GuarnirocDto, 

^ Ö*re 90. MezzaniDO, libbre 100. In tutto ....   125. 
'•*" iDcerata di cotionina, palmi IGO. Spago per cucir- 
^- tilibre i. Gera, libbre 50. Verderame, libbre 15. 
Tfenjemioa, libbre 10. Pecc greca, libbre 8. Scvo, 
'*bre20 35. 

» 3» lista, in tatlo. c. $.   •   .   -   Sc. Rom.   G30. 

Co« e perchö si Ä detlo alla ooU *3. 
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» Lista N. i\ — FEtirtAaENTi. 

n Dodici verrugli da calafato .   .   .    Scudt Rom. - • 
B Ferro UDO per lo schifo  i.l- 
s Una gravina, o sia pie' di porco  i-^- 
» L'n pajo di lanaglic  l.iiJ- 
» lucudine  i~ 
j> üue tagliaferri  O.W 
» Due mazzetie  O.W. 
j OUo buttafuori  !**• 
> Olto piccozze  4.W- 
» Dodici zapponi  7.iJ- 
> CinquaDluna branca i\i catene a cinquc Gla per 

braoca, e scudi seile per ciascuna  357. - 
» Calzetle di ferro, Tenti fila  28.- 
> Duccncinquanta maniglie armale  115- 
y- Divcrsi allri ferramcnli minuti  25-"- 
> Marracci per far la legna, olto  3. W 
» üuo rasoj per raparc la ciurraa  J^^ 

» 4* lista, in tuUo, es.   .   .   Sc Rom. 553-W^ 

> UUa N. 5V — VELE DI COTTONINA- 

Una borda, palmi 5000. Canavaccio per manleliclto. 
Sariia per guarDimenlo. Spago per cucirla. Sc Rom.  ^*' 

UD marabutto, palmi 3600. Canavaccio per roantclIeUO. 
Sarrlia per guamimenlo. Spago    I** 

Un marabultioo, palmi 2800- Canavaccio per maniel- 
Icllo. Sartia per guamimenlo. Spago    ...••'* 

Un trincbello grande, palmi 2010. Canavaccio per 
maniolloHo. Sariia per guamimenlo. Spago  .   .   •   "* 

Un trincbello piccolo, palmi 1 i50. Canavaccio per man- 
tellello. Sartia per guamimenlo. Spago per cueirl» • __ 

» 5« lista, in tutto, c. «.   .   .   .   Sc. Hom.  ^ 
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> Lista N. 6». — SARTIA A CANTARI DI LIBBRE 250 CIASCUNO. 

> Quatiro goniene, collctlivamente   . Cantüri 2-2. — 
> iJuü gomenctle 7._ 
i DuB capi di posta 5. — 
» Düdici costiere" 3. 50. 
> Due cnpi di vctte  3.50. 
> IQ pajo di amanti i.80. 
> Due bracotli di poppa e prua 0.30. 
> Due üste di maestra      1.— 

I>ue orze a poppa  1, — 
» t'Da quaraaie  I,— 
» Due scotle 2.  
» Orza davanli, fcd orza noveiia  1.— 
» Cavo pei collatori  1. — 
> Due prodani per la maestra  3. 50. 
» FioDco pel iriDchelto  1.20. 
» Oito sariie pel irinchetio  1.— 
» OTVI daTaoti pel irincheito  0.40. 
* Bracotli di poppa e di prua pel Irinchello   . 0.16. 
> Due osie di trinchetto  0.6U. 
* Quarnaletta e carictielta di trinchetto .   .   . 0.20. 
* J'rodäDo del Irincheito  i.— 
* Baitetia pel cannooe e per lo^schifo ... 1.80. 
» Parauchinetti pel irinclietlo, due .... 0.20. 
' ölte paraochinelli pel litnone  Ü.06. 
* Tre maui da scandaglio  0.10. 
* Doe anchini" del irinchello  0.50. 
> AadUni jwr ia maestra  0. 80. 
* »ft» pajo di araanli pel trinchetto si cavano 

<*^Hevetle   
' Cinriuaniuno stroppo de'remi. e collatori.   . I.— 
' Öiio boue  0. 60. 

> 6* lista, in tutto   .   .   .   Gaotari 63.22. 

*Q»e a circa scudi 15 il canlaro, danoo c. s.. Sc. Kom. 900. 
• Cojtter«, Sartli di wsU. —» JncAini, 1 cavelU della Irozi». 

14' 
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» Lista N. 7*. — BOTTAME ED ALTRO PER COMPAOA 

E PACHUOLO. 

» Sei bolti grosse Sc. Rom. 30. - 
» Una nianica di corame per imbottore  8.— 
» Caldajo per la ciurma  10.— 
» Attrezzi (li cucina, barbiere, e calafalo  1*.— 
> Cantaro da pesare  8.— 
» Otlanta sacchi pel pngiiuolo  35.— 
» Veniidue stuoj« pel pagliuolo, e cose diverse.   .   • *•" 
> Due biiance piccole  5-" 
» Un bilancione  f*"" 
1» Cinque pesi di bronzo da pesare la came .... 5.— 
> Sei lampioni di corsia  *-•"" 
> Sei lampionelli di corca  S — 
> Va lanipione di burrasca  ^ " 
» Venli cofTe per savorra  3-"" 
» Dodici sissole da aggottare  3*1^ 

> 7* lista, c. s.   .   .   .   Sc. Rom. 150.— 

> Lista N. 8'. — VESTITI PER LA CICRMA. 

• Cappotti di albagio per ducensessanta uo- 
miui: pnlmi ventiiDo {>cr cappolto, c fllo 
per curirli, si calcola giuli ventuno per 
cappotio 5i6.— 

» CamiciuoledipaoDO cordcllato, canavnccio 
per fodere, e filo per cucirle, ad uomini 
ducooscssanta, da palini undici l'una, si 
calcola scudi due per camiciuola .   .   . 530. — 

H- 10G6.— 
» Sene ditTaIca per venticinquc bonavoglia, 

cui si dauno a cunto loro — l(ß. ^^____ 

» 8» tiita. c. t.   .   .   .   Sc. Rom.   963.»». 
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I iil/aiV.9«. —VESTITIBtASCm.SCABPE, CALZE^BERnETTI. 

» Camicie, nuniero 520, due per cinscuno; e 
caliuoi paja 5:20, due per ciascuno; die sono 
([uaitro pezzi di biancheria per uomo. Ve ne 
va canne cinque. Filo per cucire camicio 
<; calzoni, vagüono" circa giuli quindi- 
*'• Sc.Kom. 390.- 

» Berrelti, numero 260 a bajocchi dieci   .   .   56. — 

-t- m~ 
* Se ne diffalca per veniicinque bonavoglia, 

fui si daano a conto loro —   40.— 

Besta -h 316.— 
* Sfsrpe e calze a irenia schiari, a giuü dieci per 

»rnio, HöH meltendo i bonavoglia, perchö vanno 
3 Conto loro 30.  

* achiarine cbesi danno alla ciurma perl'inverno, 
öuo compresi i bonavoglia, ai quali si danno a 
•^10 loro, si calcola numero cenlodieci, a giuli 
«IJdici e mezzo r una 137.50. 

» 9* lista, es. ,   .   .   Sc Rom. 543.5«. 

Ütfa N. lO". — FIASUE ED ATTREZZI DI POPPA. 

* [* fi.imme di tela importano circa .   .   Sc. Rom.   50. — 
* l-n quadru dliNostro Signore e della Madonna, o 

ötnpanello  2.— 
' üchiesuola, due bussole, quallro ampollclte .   . 4.— 
* |i^>dele e lorcie per la Salve il sabalo a scra   .   .  

^*> tendale di coionina, e due parasoli; canne 
»oio in circa  32. — 

"*: cameretie di panno colle porle, canne tren- 
^ ^»cinquein circa, e fodcra di lela lurchina.   .   . 45.— 

"•ccrata per coprire la poppa egiä nella 3'lista.  

^ Da riportarsi Sc. Rom. 133.— 
ViLcii del Tostlario, vedi aopra I, 300. 
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liiporto Sc. Uom. 13^. 
> Duö buffetti di noce  C- 
» Due sedie a braccialetti  ä. 
B Quattro sg;ibelleitl di vacchetta  8- 
» UD tappeto ehe serve a poppa e a scliifo. .   .   .   • ^ 

j> 10» lista, c.i.   .   .   .   Sc. Rom. 156. > 

IV. — Dunque, messo tutto a calcolo soUile, ü 
prezzo totale di uoa gaiea remeggiata da forzaii ira 
ia Gne de! Cinquecento e il principio del seiceaio, 
veniva a novemila otlocento quaranlatrfe scuili, e gi"'' 
quatlro, secondo le conclusioni dei documenlo rom^- 
no. Alle quali cifre si avvicina altrcsl il docunaeDW 
fiorentino", dopo lunghissima analisi, di pagioe «o- 
sessanla, in continuo stento per rililare ad ognicapol* 
spese, secondo il desiderio del novello granduca Frao- 
cesco di Toscana, conchiudendo ": <c Monterü duoque U 
somma dfe le somme di tuUo quello ehe si h speso D* 

le cose predette col caiculo di Pisa, fiorini 95'20, G, 19. * 
et tanta spesa andrä a fare una gatera et a fornirU di 
ciö ehe bisogua. > Egii parla dt fiorini pisani e fioref)' 
tini, eguali a seile dellc antiche lire di Firenze da qu"*' 
dici soldi, e a cinque lire moderne circa d'Italia; t^ß''' 
ehe presse a poco si pareggiano i delli fiorini coi nojif 
scüdl, e non si arriva nö con quelll, nfe con qaesli, *' 
diecimila: somma lullavia ehe accetlo rolonda, voleii* 
larglieggiare al possibile, e Tuggire miserie e fraziom- 

»• FiBBiicA e costo deile galöe. Scritlun del signor AIfo*J 
d' AppiiDO priocipe di Piombioo dirclta ai granduca Kr*oc*>^^^ 
Toscao» coü letlera del i di luglio 1574, data d3 CaviDaM- ^^'"^^ 
da: • Havfwio io servito molti anni.... • termloa : • Sia *''*^ 
utiJe di coUfTO ehe mt avramno mestiero. » SoDo pagtoe in fcP*" 
— ABCBIVIO Dl STATO ia Firenie, Seziono Medicea, e copi» r^ 
di me auleoücaU dallt ßrma del ctr. Gaetaoo Milanesl diretf** 
dellArcbivio. 

* DocDKurto cit. Bella DOU pr«cad. p. it$- 
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Facciamo ora di pagare diecimila scudi, e ci tro- 

Tcrerao innanzi uiia galfea con lulli i suoi fornimenti, 
iilrezzi, e corredi nuovi nuovi, e nullamente fruslali 
DÖ dal tempo, nö dalle burrasche, nö dai combülliineiiU. 
Caso da non venirci piü di una volla soia per sempre, ciofe 
il prinio giorno del primo viaggio. Dopo di ehe, prescin- 
denilo pur dalle avaric straordinarie ehe si valutavano 
c M valtilaoo secoodo i daniii, coslumavaDO i marioari 
ditidere il pregio di una galfea in ventiquallro parli 
"guali, ehe chiaraavano carati, supponendo la durala 
del basUmenlo colle sue altenenze per la media di anni 
«niiquauro. Quindi nel caleolo delia slitna, lanlo dilTal- 
«Tano ogni aoDO della sua primiliva Valuta, quanli erano 
I Tenliquaitresimi e gli anni; pognamo dopo un dodicen- 
110 ogni cosa ridoUa a raelä, e pel doppio a zero. E ciö 
•öiza pregiudizio deile spese occorrenti ad ogni slagione 
P^r riparare o manlenere il bastimerito in buon assetto; 
H*se ehe non entravano nullamente nei coniratli dl 
fompra e vendiia, ma oegU strumcnti di condotia, di 
^cnto, e simiii; dove o coll' imposizionc del due per 
^0 sulle mcrci, 0 con allri assegni dell'erario puh- 
'^'w, pel manlenimento del legno, della gente e del 
•^pilaoo si assicuravano allri Cinquecento scudi d' oro 
P"" ogni mese e per ciascuna galfca. Perö dai carati 
*P*C'aImenle vedeasi la diligenza e cura degli ufTtciali 
**' custodire e conservare le cose dale loro in conscgna. 
^< clie saviamenle soggiugne i) principe di Piombiao 
"^1 citato documento": < Et qucsta regola dei carati 
*"emolto sulle galere: perchö facendosi una coosegna 
^> QQa galera o dl allre robe ad un capilano, quäle ella 

£1, se gli consegna ciascuna cosa per lanli carati; 
** N, quando la rende, si conosce se egii sia stato 
'"^ 0 moUo diligente in conservare la saa consegna 

Docca. dL, del priocipe di Piorotiioo, p. 15. 
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ehe hebbe; et quanlo el!a hoggi ehe esso la rendc ... 
peggiorata et cadula dal prezzo suo. » 

Ciö posto niuna maraviglia ehe le stesse galöe siano 
State prima pagate dal Fiesco trentaquatlro mila*'; e 
dopo tre anni, teniite da quello sciallo, e con ana di 
meno, pagate dall'Orsino diciasseltemila cioquecento; e 
finalmente aggiuntovi il nuovo fusto pagate üallo Sfom 
ventimila sellecenlo. 

Seguendo quesle ragioni, secondo il costume ro- 
mano, non abbiamo inesso in conto le artiglierie, per- 
chö i ministri camerali le somministravano senza prezzo 
ai capilani dclle galüe; e insleme con esse gratuilameoie 
davano poivere, palle e miccio. Fia bene per compi- 
raenlo cavarne i prezzi e 1a nomenelatura dal docn- 
meitlo tiorciilino, ehe dice eosi": 

f COSTO DELL'ARTICLtERIE E LORO APPA.RTENENZE 

» Va caRnono di melallo con suo scalone o cassa, 
et di cantora quarantarinque, et di palla libbre 
cinquania, a fiorini dodici di Genovn per can- 
laro, sono Kior. di Pisa    617 - 

» Due sagri finiti, di cantara quindici 1' uno, con 
palla di libbre dieci, in Genova al mcdesimo 
preao j95,- 

* Due nieiii sagri, di canlara sei l'uno, con palla 
dl libbre quattro al prezzo üello      1W- — 

> Olio moschelti di bronzo, delli smerigli, finili, 
cio« con sui mascoli doppi, di caotara Ire o 
quatiro l'uno. con palla di libbre qualtro o, 
quatiro e nierzo al prezzo delto 3i9- — 

» Due moriajetii 0 vero piotrci di bronzo, di cantara 
sei t'uno, con libbre dodici di palla di pielraal 

Da riportarsi Fior. pis-   1^-" 
** Lo ECudo di oro in oro valeva sedici giuli e quiodi io sei"" 

comuni di »rgenlo da giuli dieci il preizo fu 54,400: cioö piü ^^ 
£lusto, e quindi esciusivo d' ogni patto di coogiura. 

** Doc». cit., del pnacipo di PiombiBO, p. 97. 
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liiporlo Fior. pis.   1305. — 
prezzo delio; ehe dove siano mozzi sagri non 
si usano      164. — 

• Casse di sagri da per so, et di mezzi sagri a fio- 
rinitre di moneta I'una.o tre c niczzo: a tre .      i8.— 

' Has[ecadelcannone,etcoD essa va unataglia, la 
quale si da nel numero deilo allre; el lä ö 
scritta con esse .   .   (altrove la valula)   .   .  

> Cavo 0 barbettü per detto cannone, con ehe si liri 
f> prua ....   (scritta altrove)   ....  

- Lo scalone o cassa de! cannone da per sfe var- 
reblw fiorioi Otto, cioe lire cinquantasei"; ne se 
ne trae qui prezzo fuori perche sendo, a)me ö 
di sopra col cannone, ci sarubbe due voiio, et il 
suo carato sarä lire 2. G.8. e con ü suoi ferra- 
menii sino in fiorini 1-2   

> Palle da cannone di libbre 50, 55, CO l'una, nu- 
mero sessanta a süldi due la libbra de'nosiri, 
lire seiciasciina: in tutto       51.— 

> Palie di sagri di libbre 10 l'uoa m 12 numero J20, 
«1 prezzo raedesimo        17.— 

• Palle di mezzi sagri di libbre 6 1' una numero 200 
a detto prezzo       17.— 

» Palle üi piombo con dadi di ferro per moschetti 
(o tmehgli) numero iOO a soldi 2.1. '/s'' una .        C. — 

> Palle di pietrei, numero 40, tutte di pietra di 
libbre dodici r una a lire 1 r una  5.  5. 

> Polveredartiglicria a fiorinicinqueilcanlaro,la 
piü lina libbre nm. ehe a Genova varrä 5 '/• 
0 6 di Joro moneta 100. — 

Da riportarsi Fior. pis.   1683. 5- 

** Segaono altre partile gii c«lcoiate par nel documeoto ro- 
**ao: poi a p. foi conlinua per la polvere, e * p. 102 pcl miccio. 
^ K'tDpre segno la sola viloU i fiorioi (ti FircQze e Pisa, da seUe 
•J** anlicbe, e la lira da quindid soldl, conio per tutto il conteslo 
^ (locaniento, ehe rendc ü detto ßorioo uguale allo scudo ronuno- 
~**cio ü ragguagUo di Genoca per noo crescere difficollä alla COD- 
**•> oateria delle mooete de' tempi passati. 
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Riporlo Fior. pis.   1683. 5. 
k Polvored"archibusofineafiorini dieciücento, 

hlibre seiccnto        GO.— 
» Pülvcrino ppr l'archibuso libbre trenta a soldi 

dieci la libbru         2- 1- 
» CordDofune bolliia perilfuocode' 11 archibusi 

et arliglierie libbre conto a soldi cinque, sei, o 
Seite la libbra; secondo sarä: a süldi sei .   .        i.i- 

> Totale   .   Fior. pis.   1750.  I. 
» Alle quali pariite unile le precedenti di Sc. Rom.   98i3. iü^ 

» Avrcmo in totale.   .   .   Sc. Rom. il593.5ö.i 

Conchiudo alla prova, ccmpiulo il calcolo, e spiüsio 
ogni centellino, dunque noii arriviamo a dodicimila scuJi 
per ciascuna gal&a remeggiata da condannati. ai quali in 
noi non si dava prezzo. Dunque ogni due anni calava 
la valula di mille, presciodendo pur da ogni allro daiiüo 
e sciuplo. 

V. — L* uUima partila del documento toscaoo con- 
feroia Tuso del secolo decimoseslo di allumare noo 
solo leraaggioriariiglierie, ma ancora le manesche per 
mezzo della corda accesa, cui davano il nome di Jlic* 
cio: e dico forte c raarziale, al mascolino, come uw- 
vano dire comunemente i cinquecentisli. Nei primi tempi 
Je artiglierie di ogni maniera, grosse, minuie e poru- 
lili si accendevano colla bacchelta di fcrro arroveniaü 
in un braciere; l'uncino della quäle al bisogno si por- 
lava SQI focone dell'arma voluta sparare. Appresso Tfr 
niva il miccio: corda sotlile e paslosa di inllmo tigli*>> 
poco lorta» lissiviata nella cenere, e bollita per qu^' 
ir' ore nella soluzione di nitro, colla giunta succcssirt 
di poco acelato di piombo. La quäl corda, accesa cb« 
sia da una eslremitä, conliima sempre a bruciare len'^' 
meole con fumo azzurrognolo e senza fiamma, fioo » 
lanto ehe non sia tutla consumala. .\el maneggio deÖ« 
anigliere incavalcaie s' incaslrava il capo acceso di q"*" 



^ü corda della forccHa d' un'aslicciuola. diiamata Bul- 
lafüoco: il primo servenle di deslra, al cümando del- 

1 unjciale, brandivalo sul foconc dei pezzo, e l'arma 
lonava. Per le arnii manesche ciascuno archibugiere nor- 
;va parecchie braccia di questa corda in pezzi. appesi 

•J iracolla; e nelle fazioui un capo sempre acccso nclla 
'3no sinislra: venuto il momenio spianava i'arma 
opnvane ilbacinetlo. pigliava il miccio colla destra' 
uolcvane il ceneraccio, e {inalmente il colpo parliva' 

^'Tennero W draghelto e il serpentino: ngurctlc conlorle 
-'magmedei delli animali, cl.e slringevano la corda 
»«esa Ira le mascelle, e al locco del grilleüo la porta- 
*ano sul focone. Con questo il soldato aveva le inani piü 
»P'ccfi, e piü sicura ta punieria. Ma e'doveva slar sempre 
»opra dl si: coiroccliio alla guardia del fuoco: e spesso 
P«« ndare la corda, e piü e piü ricacciarne dalla 
•y^ del fanloccino. secondo il consumo. Lunga noja 

P'u secoli: al cui compenso forse inlrodussero i raili- 
«n nelle capitolazioni la clausola del miccio acceso, 

me uiiinia tesiimonianza di soierzia e disciplina anclie 
' v,nt,. I mannari esposti piü di ogni allro ai casi re- 

Zh"',   *^°'°^^»*'"ento. e sernpre piü ehe allri guar- 
^01 del fuoco, usavano il micciere, per allumarea un 
|""o due 0 Ire cenlo micci. Era una specie di bacino 

«"ICO. die si leneva sulla palmelta o sulle rembale; 
uJ^^A- ^ "^° **' clibano, e conlornalo da qualclie cen- 
^«jo dl bischeri a forcella messi in piü ordini, donde 

«'me di allrellante corde facevano capo nella scodella 
J^rale. Baslava giliare nel raezzo un pugnelto di pol- 
^^ una sciniilla per avere a UD irailo tuue le cimc 
*|^. lanio ehe ogni soldalo e marinaro potesse di 
J^te pigiiare in ponlo la sua. Ho vcduto io di que- 
V«i!l"**' *'''*^*^''' '^ '•"Kßinosl nel Museo dell'arsenale di 
^^- Ora indarno piü cerclieresle per le fortezze e 
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per le caserme !a corda colla: solamente potresle Iro- 
varnc sui basLimenti militari, dove i marinari CODU- 

miano a tenersela sempre accesa, giorno e notte, deniro 
un barlotto di melallo per comoilo di chiunque voglia 
allumarvi il sigaro, o la pipa. 

Nianacosa giugne improvvisaraenle alla perfezione. 
Dalla bacchetla rovenle e dalla corda colla si veone al 
draghetto, al serpentino, e poi al fucile a ruota: pro- 
gresso reso  necessario dagli inconvenienti dei primi 
metodi, i quali neila pratica, come si e vedulo in Alge- 
ri, rendevano qualche Tolta difficiiissirao il raaneggio 
deile armi da fuoco. Gli ingegoi si scossero: e dall'al; 
trito sprizzarono le prime sciülille sulle artigliene di 
terra e di mare. Tutli  sapevano cavar faville perco- 
lendo insieme la selce e l'acciajo: non restava se non 
irovare il modo di portare la percossa sicura e spe- 
dita vicino a! focone dell' arma. lodi l' acciariiio a ruota: 
genlüe macchineüa, composta di un cane ehe slriüg'] 
ira le mascelle la pietra focaja, e a volontä la porta di 
taglio sul bacinetto dell' arma: sotto a! taglio della pietra 
Ulla rotella di acciajo a lamburelto giraotc alquanto &> 
ceiilrico tra due colonnini con dentrovi una slriscia ü 
molla avvolta sull'asse; molla simile alle consaete degi 
orologi. Caricata la detta molla con una chiavetta, e fre- 
naia a segno con un deate, si faceva poscia scalja^ea 
tocco del grillelto; e girando rapidissima la r»^'''^ ^ 
taglio delia pielra, cacciava sprazzi di scIntiUe sul D 
netto e coipi di fuoco dagli archibusi. Le armi forn ^^ 
di questo arnese chiamavansi a ruota. D*'^^^^"^'/ „. 
a fuoco mono; perchö non ardeva sempre, oh si 
sumava come il miccio: e uondimeno era fuoco senv 
pronlo al bisogno sotlo al braccio di chi voleva us 
Gran passo di vanlaggio: ma pur sempre gran o   ^^_ 
il lungo frollio rotatoriü, 1' incerlezza del momeni 
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(icace, e quindi la perplessitü neüa mira. L'origine di 
questa iuTenzione si ha a cercare tra la floe del quat- 
trocento e il principio del Cinquecento, segoala dailo 
spavento dei principi e deipopoü per l'abuso dei tradi- 
fori neue private vendette. Alfonso da Este, duca di 
Ferrara con un bando del diciasselte febbrajo 4522, 
ridiiamando piü altri bandi e grlde anteriori, proibiva 
sollo pene gravissime l'avere e ii portare gli arcbibu- 
gelti a ruota ^': ed io stesso nelle prime pagine di queslo 
libro ho accennata I'uccisione di un cavaliero spagnolo, 
j'anno 1547, per mezzo dell'archibugio a ruota; dondc 
il luoiulto^ e la massima indignazione in Malta contro la 
lerribilitä deH'arma usata dall'omicida ^^ 

L' iovenzioDe in principio restava limilata agli usi e 
3gli abusi delle private persooe, non essendo stala adot- 
lala ne dai soldati, ne da' marinari. Ciö si fa manifesto 
tlella spedizione di Algcri del iö-U: dove essendo in- 
sieme il fiore delle milizie di Europa, specialmente Te« 
deschi, Spagüuoli e Kaliani, e tra loro l'istesso impe- 
^aiore Carlo V, non si potevano adoperare le armi da 
Juoco, perch^ tuUi i micci erano spenli dalla pioggia'\ 
Koödimeno due anni dopo, Piero Slrozzi fiorenlino, 
die poi fu maresciailo di Francia, armava lo squadrono 
''elia sua cavalleria ilaliana d'archibugetti a ruota"; coi 

CAP. AKGBLO AKGBLüCCI, Documenti inediti per la Storia 
-''^ armi da fuoco ilaliane, in-8. Torino, i868. (Cootinuaztone a 
^^eir-oli non corapiufa ancora in quesl' anco <87o), p. 307, 308. 

" Bosio cit., 218, E; Neil' anno ^54'7, e mese di giugtio.... m 
"Ita ufi gentiluomo del priore di lombardia affrontb Francesco Ri- 

f^ira, cavaliero castigliano.... ei appuntato avendogli al petto u» 
°'^f'|itusei(o aruota, se lo fece caderemorlo aipiedi. » E p. 2W, B: 

'"nia tanto iiisoltta tproibita tra gli huomini d'onore, e forseper 
"<''«ro non mai pi« nelta religione usala contra Criiliani. » 

V. sopra, p. U9. 
' ViLLEGAGsos, 6 gü altri cit. lib. prec. nota iZö, p. iOI. 

CESARE CAS(PAKA , Vila di Filippo II, e guerre de' suot (empi. 
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qaali ajulava la viUoria di Ceresole addiUaprilc liili. 
Tre aiini dopo nelle guerre d' Ungheria conlro Solimaiio, 
dove erano miüzie di tutto 1'Oriente, i soll cavatieri te- 
desclii avevano cominciato a portare attaccatoall'arcioiie 
rarchibugelto a ruota. l Turchi, dice il Giovio ": < Osser- 
varono la capilolazione, e niuna cosa fu tolta ai cava- 
iieri tedeschi di loro privala proprielä, trance gli arclii- 
bugetti ehe in forma nuova portavano appesi alia sella. 
Queste armi smaniosamenle i Turchi volevano per se, 
maravigliandosi delia novilü e del sottile arlilizio, pel 
quale a talenlo, scnza bisogno di miccio, per mezzo di 
piccola rolella giranle altorno alla pielra focaja, di pre- 
sente si accendevano e sparavano. u 

Qaesle cose dovevo io dire con piüragione del Gio- 
vio, per chiarire la mia storia lecnica rispeUo all'armi ed 
alla amministrazione: massime in quella parte ehe per 
la sua vetustä e oramai enlrala nel dominio della storia, 
e ehe intanto si svolge intorno alle persone, ai fatii e ai 
tempi, dove col racconlo ci Iroviamo. Altrove si avrii a 
parlarc delle inveaziotii seguenü, specialmente del fuciie 
a marteliina, duralo infino alla noslra fanciuUezza; c 
poi delle chimiche preparaziooi fulminanli, messe nei 

io-4. Vicenza, ^60S. Parte 1», p. 9i: • Piero Slrossi con Lorenso 
suo fratello, FabUino del Monte. Francesco de' Passi. ed allri nobtU 
alnwnero di dugenlo,el hen montati, et forniti di quanto faceva ' 
mestieri ad tma nguardevole cavalleria, cogti archibugelU a ruoia. • 

ULLOA eil., 170, B. 
MAüIBRISO ROSEO, 329. 

" Jovivs. Histor, cU.,in-fo!.Basilea J578.Lib,XLin,P-B3'* 
iin. 30: t Anno UDXLFnii.... nee quidquam noslrisademplumestp'''^_ 
sclopeCtos parvos, quos mvo more hastati mquites germant ab efi fp- 
piis, Uli mortifet-um atque habile telwn, suspendmt. Ilos maxt^^ 
concupiebant Barbari.mvilale capli,quod ila mtram esset ard/'c«""^ 
ut sine succenso fwtkulo, quum luherel,per machinw '•"'"'".'"'^_ 
cussopyrite lapide, ignetnrepente conciperent, et celejrtme disp 
reniur. » 
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cappellozzi, nei cannellini, o nclle cartuccie, per accen- 
dersi col percussore, colla stratta, o coll'ago. 

[Aprile ^5i9.] 

VI. —iDtaDtoilcapitan Carlo Sforza, ehe Ira le nevi 
e 1 gliiacci ha passalo Tinvernala a! pari di noi, rivedeiido 
armi e artigüerie, cifre, carati e corredi delle nuoye e 
lelle vecchie galöe, ci richiama COQ un liro di canoone 
aifapartenza sua e della squadra sui prinii di aprile EMi 
non solo prode, ma savio e di beirindole, pigfia a sbraV 
'are 1 man circoslaDti dalla schiiima dei ladronl, e a fa- 
vonre i oaviganti, il commercio e rahboodanza nella 
"pitale e nelle province. Dove vedendo ehe i pirati non 
s' sarebhero ormai piü arditi nelia stagione eorrentc 
"folgere la prua, peosö di fare una corsa in Levanle 
come era giä solilo; e cosi farsi rivedere in Älalia   e 
Y"Giiiarsi coi nemiei, da cavaliere erisiiano. Di piü 
oif^va mostrare ehe nö esso iit altri in Roma avevano 

P esiaio ascolto alle voci sparse contro del Grammae- 
0. imputato da aicuni di occasione o consenso alle 

'*Jienze commesse contro di lui. 

[31 maggio i6i9.] 

CQ,a^^ "^ ^^^^ perlanto in Sieiiia, e passando da Sira- 
sao /' '^J°^'"'^^^ forluilamente col bau Giorgio Adorno 

grande amico, e insieme la mattioa del ventuno di 
tgio entrarono nel porto maggiore di Malta, salutando 

^<iuZ ''^^''^''^"3 'a cittä. il castello Sanlangelo, e 
fc lee gerosolimitaoe quivi presso ormeggiate. Pol re- 

rap'''" P^'^g'o. IJaciö le mani al Grammaestro, e si 
^mm ,n convento con tuUi i religiosi. procuraodo 

rissa" ^^^'^'^"^ ^ *1"^' caTalieri ehe per cagione della 
liosam'^^''° '"''^^^^ sostenuti neue careeri. E lanto gra- 

"lenie usci d'impegno, ehe iodi in poi coiraffetlo 
15' 
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e colla slima de'virluosi confralelli superö l'odio e \"in- 
vidia de'pentiU avversari. 

[Giugno e ottobre ^5i9.] 

Pochi giorni appresso prese a bordo aicuni püoli 
greci  di pratica per la navigazione dell'Ärcipelago, e 
sciolse le vele verso Levante a danoo de' Turchi; durando 
in crociera per quei mari tuUa 1' estate e parte deil'au- 
tunno. Se volele sapere di sae prodezze, di genle riscal 
tata, di pirati sotlomessi, di combaltimeDli sostenuti, 
di  viuorie conseguite, di prede riporlate, chledelene 
agli scriuori domestici, ai municipali, agli archivisli, 
agii enciclopedici, in somma a quelli ehe preteodono sa- 
per tutto, aver delio tuUo, ed essere i primi in tuuo: 
interrogate cosloro. E dove essi non sappiano dirvi nulla, 
proprio nulla, permeüete a me, Ultimo di tutti, il ca- 
var fuori da estraneo scriltore, ehe per la natura dell'ar- 
gomento sao non dovevadir di piü, leseguentiparole • 
* Carlo Sforza giunse in Malta il 2t di maggio l5i'.i- 
quiudi colle galere del Papa navigö in Levante a danno 
degli infedeli, riportandone poi a Clvitaveccbia assa' 
ricca et honorata preda. » 

Chiunque coDOsce lo Stile cavalleresco del comme"' 
dator Giacopo Bosio, per la solennitä delle brevi e con- 
cettose parole inlorno a fatli alieni da!l' argomeoto suo, 
puö di leggieri comprendere V onoratezza delle fazioni. 
combattute contro forze ugaali o superiori; e compren- 
dere laricchezza degli acquisti di navigii, artigUerie pr' 
gionieri, riscalti, e simili per numero e qualitä di gr^' 
pregio. Perö i Civitavecchiesi deU'armamenlo, noiufj^^^ 
rati largamente da Carlo, si affezionarono a lui e^"^ ''. 
casa, come non guari dopo a chiare prove gli <^"^°^ ^; 
rono; ed i Romani allresi per lui ripresero il cosiu 

» Boäio.cit., 1H,262,C. 
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di farsi servire dagli schiavi. Tanti ne condusse in Ro- 
ma, die n'ebbe c!ii ne volle: essendosi concessa piena 
iicenza di polerli comprare, riteüere e vendere, non 
ostante qualunque divieto precedenle. Fiti dal principio 
di quest'anno, quaado Carlo si apparecchiava a pigliarne, 
usci il seguenle": 

« Bando sopra al tenere de li schiavi et scliiave in 
Homa. —. Avcndo !a Saütitä di N. S., signor Paulo per 
la divina prowidenza papa terzo, per sua benignilä et 
clementia, per pubblico utile et bene de tulte et singule 
persone habitante et esistente in quest'aima citlä di 
floma, concesso ehe si possaQo lenere schiavi et schiave 
ehe si comperaraono per lo avenire, comc per un mo- 
tuproprio, dii'etlo aili magnifici signori Conservatori et 
I'opolo romano, per Sua Santitä fatto, appare. 

» Per tanto per parle et commissione de prefati 
Signori Conservaiori se notifica et fassi intendere a tutte 
c'- singole persone in dettä cittä habitante et esistente 
luairaeute quelli ehe haverauno cöprato o compraranno 
scliiavi et schiave, dopo la data del dilto motupro- 
P'''o, dato sotto il di oUavo di novembre del xlviii 
prossimo passato, et sla iecito tenere detti schiavi et 
scliiave, senza essere impediti da persona alcuna; non 
'^stante qualunque concessione fosse fatla o da farsi, alla 
•liale espressamente per il ditto motuproprio se dero- 

, " CoLLKzioNE di bolle, editti, baodi, DOtificazioni, decreti ec. 
^'aroniatia Curia, stampati io fogÜ volanti, e riiinili insieme dal 

^Jiicipio dei:a stampa infioo al presente , nelia Biblioteca Casana- 
•"'e,piüche cento volumi in foglio nel camerino a sioistra. AI 

P° "oie primo, dove e questo Bando, segnato a penna col num. 6S. 
Eietto di slampa volante, Carla e caratteri romani, niuua nota 

^ 'Pografo. In alto due armelte incise in Jegno: a destra la pa- 
^ ' ' 'riregno e chiavi incrociate, sei gigli rossi in campo d'oro; a 
"^'^'ra la municipale, corona ducale, e la nota banda colla sigla 
wtissima S. P. Q. R. 
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gano, el per il presente bandimento se intendano dero- 
galß et annullale. 

» Dat. in palatio praefatorum Dominonim Conser- 
vatorum. Die xii janiiarii MDXLIX. 

« De Mandato. - Lucas Mulianus, C Cooservat. 
scriplor. 

» lo Pietro Santo ha fatto lo soprascrilto bando per 
Homa aUi xim di Geimnro. » 

Piü volle nei miei iibri mi h venuto detto di quesla 
moleria^^ ma un discorso speciale iotorno agU sc[iiavi 
turchi, ed al loro trattamento nello State romano, mas- 
sime nel porto di Civitavecchia, dove sino aüa Goe del 
secolo passato duravano numerosi nei pubbiici e nei 
privati servigi, devo rimettere a quel tempo, al qiia'ö 
si riferiscono i docuinenti ehe ho raccolto in buon dato. 

[7febbrajoi550.] 

VII. — La noite seguenle al di sette di febbrajo, 
compiuta 1' elezione, Giulio III successe a. I'ao'o '^^ ^'^ 
mancato ai vivi nel precedente anno ai dieci di ooveiu- 
bre: quindi moUe novitä di cariche e di uffici neila cortö 
e nelle province. Soltanto aüa marina ogni cosa re=tO 
nello stato di prima, rifermata la condotta di Carlo Sforza; 
percliö egli, taiito esperlo e chiaro, continuasse a difcn- 
dere la Spiaggia romana, e desse sicurtä di navigazione 
ai peilegrini pel giubilöo inlermedio del secolo, ehe quanio 
prima il nuovo Pontefice voleva felicemente aprire. Bj- 
sognavagli perö guardare il mare; il cui dominio, a- 
meno per metä, era in mano ai pirati della terza qua- 
drigiia, allievi ed eredi della seconda. A costoro ritorna 

" P. A. G. Medio evo.l, i87; H, 379. 
Marcantonin, 93, 105, 234, 260, 26i, 310. 
Guerra de'Pirati, V. airindice, voce Schiavi. 
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sempre, ancliea non volere, il cliscorso ehe ora son co- 
slretlo riassumere. Cadde ilMoro nel Irentaquatlro solto 
icoipi dei Vencziani nelle acque di Candia ": Cacciadia- 
voli crepö nel trentacinque alla cislerna di Tunisi": il 
Giiideo sdilinqui a Suez i'anno qiiarantaquatlro Ira le 
braccia del figliü*': Barbarossa 11 tre di luglio dei 154G 
da CostantinopoJi scese soUerra inloroo al Gosforopresso 
Terapia, dove tra le plante parasite aocora durano gli 
avanzi e la cupola dclla sua lomba". Appresso cresce- 
"nno appajati Scirocco pasciä di Egilto, e Lucciali re 
^'Algeri, ambedue pirati e coraandanti  principali a 
i^ymo dell' ala destra e della sinistra nell' armata di 
|;elim*':ed ora s'imbrancano tra i novelli sovrarii di 
Darberia gli altri due famosi Morat e Dragut. II primo 
per sua conquista e per I'investiliira di Solimano s'in- 
'ilolare dl Tagiora, l'antica Tliagura di Viltore Ulicense 
«üeiruinerario di Äotonino**, a mezza via tra Tunisi 
^ Tripoh'; e di lä corre schiumando il mare, special- 
•^ente ai danni dei Cavalieri gerosolimilani". L'altro, 
"OQ contento al principalo deile Gerbe, volendo crescere 
^^'la stima dei Turcbi e nella grazia dell'Imperatore, 
^^^ inganni e per sorpresa si k iiapadronito della grande 

'orte citiä di Afrodisio, da quaiche lempo governatasi a 

'* Vedi sopra, 1, 379. 
" Vedi sopra, I, 423. 
^" Vedi sopra, II, ^2t. 

'fch H^^ ^"'«EK cit., X, 62b: fl Neiia relazione del bailo. I, R. 
pQjja,        * '"=''" '^*^' ^' '^SS^ ~ ^•"•^«'"owa c mono questa noUe 
aüa   "• ""^ °''^- • • • ^" 5«P0"o °i collegio da l ui islUuÜo a Beschiklasch 
ffäcoT^^'" '*''' Bo^f<"'o- ~ Cotä aoco oggi si erge in modo pitlo- 

^aa muschio ed edera cirnondata la cupola della sua tomba. « 
„    • •^- G., Marcantonio Colmna, gl2, e seg. 

B*UDRASD, Lex.fjeogr., voce Thagura. 
,  Bosio, III, 108, esegg. 

"osio.UI; 216, 215,253,279,3(4. 
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popolo*". Venuto in lal guisa piü vicino alia Sicilia a . 
Tirrcno, e posta in Afrodisio " la sua priocipale resiilen- 
zii, g!i arsenali e i magazzini, da quel covo scioglieva 
per dar la caccia alle galere di Malta, e pigliavane uii: 
ricchissima con tulto il carico di danaro raccolto dal 
corrisposte del comun tesoro in Francia".Un'aIlra m 
toglieva al visconte Giulio Cicala, sopra capo Passaro,: 
sbarcava al Gozo, ardeva Rapallo, disertava la Liguria, 
la Corsica, le Baleari, la Catalogna, traendo roba e da- 
nari da ogni parte". Piü monta la schiavitü d" iniiDiH 
Cristiani, ai quali talvolta per violenza faceva pur rin- 
negare la fede". 

Non parlo delle riviere di Calabria e di Sicilia, per- 
chö Dragut non aveva piü nulla a fare in quei luogln- 
Dalle piazze forli in fuori era tutto un deserto. I popo'i 
lilloranifuggivano a türme, Quando le dolci aarc della 
priniavera raeltevano üniarea tranquillilä, cssiabbaiidJ- 
navano le odorose convalli deiia marina, e riduccansi 
sui gioghi delle aspre montagne; donde piü non disccD- 
devano se non colle sonanti lempeste deU'orrido verno. 
mescolando coi muggili del mare i loro lamenti, neu' 
speranza ehe aicuno avesse finalmente a francarli dalla 
obbrobriosa oppressione ". 

" Lris UARHOL , L'Afrique, traduUe de VEspagnol par Porrd 
d'Ablancourt, in-4. Parigi, 4667, I!, 499. 

" WiLLiAii H. PRESCOTT, History oflhoreign ofPhilip theSf- 
cond.Kwg ofSpain, iO'B. Boston, igSG.II, 336 - Londra , 1S">"' 
1, 308. 

" ßosiocit., III, 24», D;S5I,B; 2Ö8, D. 
" AsTON[Cä GEtTFR£i-s, Auloi turckcB descriptio per GuiH'''' 

«Jtim GodelevcEum latine reddita, in-4. Basilea. iöll, p. 533. 
" SANDOVAL cit., Vida de Carlos imp. II, 422. 
" DoccvESTi sulla Sloria del regno di Napali, raccolli e orii>- 

nati con illustrazioni da Francesco Palermo, nell" AUCH. STOH- I^- 

in-8. rireoze, 4846, IX, *ä3: a Omissis altis.... Dragutrais.a'ic'^'" 
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Carlo d'Austria aveva firmaLo da poco tempo con 
Solimario una tregua: non voleva nö doveva romperla. 
Mü saviaraente distiüguendo le obbligazioiii sue Yerso 
un sovraoo di fatto, non giudicö doverci comprendere 
i ladroni ricalcitranli contro qualunque traltato; i quali 
rubando a tulli, sempre a uii modo, cosi dopo, comc 
prima della tregua, da so stcssi poneansi fuori della leg- 
ge. II perchö coslrelto di soddisfare al pubblico deside- 
rio, ordiiiö al principe Doria di meltersi sulle Iracce del 
ribaldo, e fare ogni prova per cacciarlo almeno dal 
covo appostato a ruina della socielä. 

[Aprile ^530.] 

Till — Per questo Tlraperatore richiese al duca di 
Firenze rajuto delle sue galere, e con maggiore isiaoza 
De scrisse al uuovo Ponlelice, sapendosi da Lutli la per- 
fß^ione, alla quale coi viaggi e colie esperienze degli 
Sfiiii precedenti aveva condotEo Carlo Sforza il suo arma- 
•^eoto". n nome dell'egregio.cavaliero gerosolimitano, 

•^"e il sirjfior vicere dica non aver nuova ccrta, e stato veduto fuori 
^^^0 questi porti äi Puglia con quaranla vele.... Tutta questa pro- 
^•'"f^'ia da Napoli al Faro di Messina & in grandissimo terrore; e tudi 
' poirtili marittimi si reducono a' luoghi forli o alle montagne. » 

(Sono lettere di messer Francesco Babbi, secretario del duca 
J^ositno^ residente io Napoli, del quale parla pur 1'ADRTASI , •}83, 
^;<86, H.ecc] 

PRESCOTT cit., Boston, ^856,11, 353: « The Mediterranean 
'"'ftai day presented a very differcnt speciacle.... lang Iract of desert 
•«Tiiorj/ might then be Seen on xls horders, wUh the blackend ruins 
' '""ly a bamlet proclaming too plainly Ihe reccnt presence of Ihe 
"'"'''•.... smrcely a day passed wilhout some conflicl between Ckrv- 

"wn» and Moslems. » 
HoBAiiüs NücOLA, Coment. de hello Aphrodisiemi, in-12. 

flia, <Ö52, p, 83: • Auria sibi adjuitxcrat Ires-Iriremes Julii ter- 
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capitano generale delle galfee romane, scusava ogni elo- 
gio ^': e gli crescevano riputazione attorno i suoi com- 
pagni d'arme, Filippo Orsini da Vicovaro, Francesco 
de'Nobili da Lucca, e Antonio Fiini da Bologna capitaui 
delle Ire galöe; e i giovani umciali di Givitavecchia Fran- 
cesco Andreotti", Filippo Filippelti", e Trajano Biaii- 
cardi^*; ehe poi divennero capitaai di cliiara fama, spe- 
cialmenle il secondo nominato sovente nei documeiili 
Colonnesi a Lepanto, e il Lerzo ehe ncllo scorcio de! se- 
colo sali al grado di colonnello. A qucsti poscia si ag- 
giunse florita schiera di giovani perugini, Ira i qualiri- 
cordo Ruggiero e Grifone degli Oddi, Luca Signorelli, 
Lodovico Monaldi, il cavalier Ranieri, Camlllo Perinelli, 
Livio Parisani, ed altri moUi, soUo la condotta di qiifl 
prode ranipollo di valorosa famiglia ehe era Astorre Ta- 
glioni, eietto comandanle delle fanlerie da sbarco; il cui 
valore aveva a sostenere degnamente in Africa la ripu- 

tiipont. max. apud Centumcellensem porlum.... ad augendamcläs- 
scm,qua immanis ille archiptrala sattem coerccrelur. 

ADBIASI cit-, 282: «II Doria passa7ido da Livarno wiendiff^ 
in compagnia tre galere del duca di Firenze, delle quali Cesari P^'' 
questa impresa lo aveva ricetrato.... tre ne menö anche del Pap^' 
SOUO il governo del priore di Lombardia. » 

" DocuMESTi pel Paiermo cit., *27; ß Le tre galere del M« 
slatino assai bene. • 

" BONAVENTURA TnEULi, Apparato minoritico della provii "* 
rotnam,ia-i. Velletri, <6i8, p. 84: « Domino Francisco AndreotH' 
Civitatis velulce viro, omni bonilale ormto, mililiwque clarissifO. 
et re bellica singularissinio. • 

AssovAzzi, Storia di Civitavecchia, in-4. Roma, 1833, p. 2;*'' 
" P. A. G., Marvantonio Coloma, 158, 303, 3!4, 336, e i «i^' 

cumenti ivi citati. 
ARCU. de'Domenicani in Civitavecchia, cod. Ricordans: < 

segnato B, p. 303, (V. sopra, I, 397). 
" ARCIUVIO dei Domenicani in Civitavecchia, codice intitolat" 

Campione, p. 353, (Come sopra). 
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lazione della scuola braccesca, cä a crescere poscia su- 
Wime nella difesa di Famagosta in Cipro". 

H principe Doria, panitosi dalla Spezia con venli 
galee, passö di Livorno per congiungersi coUe Ire dei 
[''orentiiii, ehe erano a carico di Giordano Orsioi di Ro- 
ma e di Chiappiü Vilelli di Castello. Notissimo il Vilelli 
"ellii storie loscanc per lutto il regno di Cosimo, e ne 
a^remo a parlare piü volle pei terapi seguenli. L'Or- 
^ino del ramo di Monlerolondo, ancor giovane di venli- 
c;nque anni, allievo di Gentil Virginio, e della marine- 
na romana. dopo il geüeralato della fiorentina, inilitö 
coi Francesi alla Miracdola e a Siena, tenoe per loro la 
i-orsica, e finalmenle acconciaiosi coi Veneziani morissi 
eovernatore di Brescia, lasciando ai poslerl ODorevoli 
'Qemorie del suo valore e dei suo ingegoo". COQ questi 

" ANONIMO. Vita di Ästor Baglioni. Mss. alla Comunale di Pe- 

-   •^esiatoD,2»._Notiirapagioato,.mapelniiocontoap 20 
4',^!*        ' y«di^'"°"« di Astorre in Africa ,  „omina i pre' 

P^sa müUaua sotto .( name della Sede aposlolica. » _ ; Vi som 

erug,a altrevite.Mss. del medesimo Astorre : lantoerapregiaia 
gew!     T"""'"" " '"' "''"^"- " V«•is'i''li- ü Fabrelli e FAD- 
^   ccine fanno autori BernardinoTomitaDO e Guido Sensi. lo cito 
^;oD,•o della Comuaale, visibile a tuiti, .he in sostanza dice le 

».rts f°^^ ^^'' ^"''' • ^^ P'"'^ "°" ^°"° ""• °P"a sola con qualche 
iiiJ i- ' ^ ^°"° ''"•^'•^' "''•' °^"'= •'op'e- Questo Mss. dell'Ano- 
«nf ho pur citato ne! M. Ä. C, p. (96.) 

(An ,^*'''^^^''"'-'P-^^"^'^-LochianiapifivoUe«^5(ori>oHon , 
erto lo Spagnolismo della lezione per togliere equivoci ' 

ADRiAsi cit,,282. 

ABcmv.oSi. IT. cit ,^848, app. D. 22. - Nato in Roma nel 
^^^. mono in Brescia 23 seltembre  ^564.  Lasciö gli scritli so- 

M. ma-Amc alla repulblica di Venesia inlorno al modo di 
• SLiELioTii. Guerra deTirali. - 2. ,Q 
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signoi'i il Doria se ne venne nel porto di Gtvilavecchia per 
unirsi aI!o Sforza. Felice presagio di lieti successi con- 
Iro Dragut, come giä la venlurosa riiinione quivi mede- 
simo conlro Barbarossa. Ma non avranno quesla ToUa le 
fazioni dcirarmata a procedere tanlo spedile e concordi, 
come qiiando presedeva in personal'lmperatore; anzi le 
vedremo arruffate pel capo di Ire maeslose ügure, non 
troppo siraili tra loro, ehe sono don Giovanni di Vega. 
vicere di Sicilia, egeneraledeH'irapresa; Andrea Doria, 
principe di Melfi, e generale deH'armata; e don Garzia 
di Toledo, figlio del vicerfe don Pietro, cognato del duca 
Cosimo, e generale delie fanlerie di sbarco. Nojosissimo 
quesl'Ultimo a so stesso ed agli allri: pensava in grau 
sussiego lanto piii rendersi orrevole, qiianlo ineglio 
polesse senza suo carico raortificare gli ausiliari- Perö 
caltiva cera all' Orslno di Firenze^^: ed allo Sforza di 
Roma lale un tratto di perfidia, da disgradare quasi di- 
rei il feroce tumuUo degU arrabbiati nemici in Maila 
conlro di lul. 

[6 Triaggio <ööO.] 

L'armata navale dei collegali, alli seid! maggio sul- 
l'ora di vespro, entrata nel golfo di Napoii, meilcasi a 
remo in bella ordinanza. II Doria nelmezzo, a destra 
lo Sforza coi Romani, a sinislra l'Orsino coi Fiorentini, 
e di qua e di lä gli allri legni. Ecco iolanto don Ga"'^ 

Stabilire una buona milizia m iempo di pace. Data del 22 nov. i56i- 
(Pubblicala oellARcnivio cit. da p. 201 a 280.) 

» 2. Modo di ben [ormare uno squadrone. a (Mss. airAm- 
brosiana.) 

»» DocuuEMi per F. Palermo, cit., UO: « Virlü, valors, * 
consigiio del signor Giordano Orsini.... e il signor don Ga'*'"- 
frincipio ehe lui venne qui, non gli fece cera, ne in (atli ne in ?^' 
fofe. s 
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<Ii Toledo uscir fuori dei porlo tre miglia colle galöe del 
Rfgno incontro ai vegnenti. I quali, avendolo oramai 
vicino, allargano ie righe per aprirgli il passo, e spa- 
latio I remi per fargii onore. Egii al contrario colla sua 
capitana, preso l'abrivo, come se volesse girarsi alla 
(lesira tra ia reale del Principe e la capitana dcl Papa. 
svolge una gran curva, e prolungandosi a un tralto ad- 
dosso aljo Sforza, gli fracassa luui i remi di banda si- 
mslra"'. Mjnor vJluperio sarebbe se il Cane de'Tartari 
in carrozza andasse a rompere le gambe d'uno squadrone 
öl cavalieria ehe slesse a saiulario in parala. Atroce in- 
?"Jna! Ma non chiedetene allra riparazione: anzi rende- 
tevipersuasi ciie e slata una piccola disgrazia. Cosi sono 
nmentale dai superbi le corlesie e i servigif 

Dunque pazienza, e non si faccia zitto, ne per parte 
oel capitano di Roma, nö delio storico. 11 leltorc sa- 
pieiiie pensi ad altro, e ciascuno di noi ringrazi la 
''orte c redueazione del nosiro paese, ehe ci aprono in- 
nocenti e nobiii disirazioni coi classici. Qui si fa luogo 
3 Posliliare la ceJebre fräse marinaresca di Livio e di Cc- 
^fe: Detergere remos'". lotorno al cbe non pochi si 
smarriscono per manco di vigoria, non baslando loro la 
enaüi levarsi dal senso proprioal metaforico, quando il 

•^ontesto io richiede, secoudo Ja speciale esigenza del sub- 

*" DocüUENTi cit., pubbücati da F. PALERMO, p. 126: « Il si- 
Moij Garzia colle sue galere amlö ad inconlrare il Principe Ire 

^w-... iasMa capitam 0per imilvertentia, oapasla.urld la capi- 
a del Priore , e gli ruppe tudi i remi di ma banda.... II Priore 
"n caQnesco, non polendo aver lume dmde sxa proceduto queslo di- 
'ne., [LeElera di messer FrancescoBabbial duca Cositno di Fi- 

"e. data da Napoli, addi 8 maggio iöaO.) 
Livius, XXXVII, 24:« Si qua concurreret roslro cum hoslium 

• ö«r proram lacerabat, aul remos dctergelat. B 

C.£sAR, De hell, civ., I, 5S: « Pluribui mvibus aäoriri sin- 
<:ontendebmt, aui remos transcurrentes detergere. > 
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bietto. La citala fräse marinaresca, nel scnso dei classici, 
non iddica, nö pu6 esprimere l'atlo proprio del forLirc 
0 dello asciiigare i remi: funzioni die non voglionsi al- 
tendere dai neinici nel combaltimento. Ma quel Tergere 
ironico li mena a paragonare il palamento deirawersa- 
rio air irabratto, ed a conchiudere ricisamenle di scoparlo 
via; come di lanle altre cose analoghe eziandio nel volgar 
Tioslro diciamo. PertanLo Livio e Cesare scrivevano snüt; 
carte il fraseggio poelico dei marinari: i quali di viva« 
ironia condivano gli stenli delia caccia conLro il remeg- 
gio deU'avversario. E se riuscivano a levargli la forza 
motrice, a larpargii Ic penne, ed a lasciarlo deriso e 
immobile, diceanio terso e ridotto al pulito. Baslava a 
ciö una passata di contrabbordo rapida e vicina: per- 
cliö essendo la parle esteriia o pala dei remi lanlo lungs 
e sottile, quaiito alirove ho ragguaglialo; e il braccio 
inleriore o girone piü corlo, grosso, fermo alle scalmo. 
e lenuto dai rematori, con piccolo sforzo aila punta le 
pale andavano in pezzi, corae cadrebbe 1'erba soltoal 
colpo della faice, o il pelo solLo alla menata dei rasojo: di 
ehe ben si direhbe altresi pulila ia guanciä, e sbraita'^ 
r ajuoia. 

Non serapre gU anlichi bastiracnti di guerra scIier- 
mian di rostro: ma talvoUa correvano al patameoio. 
come oggidi si accenna all'elica o alle ruole del nemic^^ 
per togliergli la forza molrice, per baUerlo dalla par'^ 
piü debole, e per ghermirlo. Similmente i difensori, 
a diverlire il danno, faceano di lener serapre la pn'^ 
suirolTensore, e coprivano i fianchi, o alracno acconigli^- 
vano c nascondevano i remi; ehe altrimenli non poleva"'' 
per la loro fragililä non essere spezzati. Infino ai mocc- 
lini di quesli legni (se allendete) quasi sempre fallirä q"-''^. 
ehe rerao scavezzo o tranto. Nella cui previsione i ra^e;' 
hanno usato meliere in forraa geolile i reraetti di due pw • < 
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uniti al carloccio di sotlil bandone, perchö all'occorreDza 
VI M possa alia pala magagriata soslituire la sana, senza il 
fasliüio del rifare tullo il remo di nuovo. E per la stessa 
ragione amici e nemici, come ora portano fucine e mac- 
cliinisli per racconciare elici e ruote, tubi e caldaje; cosi 
al lempo dei nosiri maggiori portavano faggi di rispoUo 
e maestranze speciali per rimetlere in buon asselto 11 
palameiito. Ogni gal&a infino agii uüimi tempi, olLre al 
calafato e al mastro d'ascia, imbarcava due maeslri per 
lavorare di nuovo o di vecchio sui remi; e si trovano 
ciiiamati nei documcnli (qiianliinque le voci mancliino 
nei vocabolari) il maestro Remolaro, e il fanle Remo- 
larotio ". 

[20 maggio iSSQ.] 

IX.— Per Opera delle maestranze Carlo Sforza pre- 
slamente si rifornl di palamenlo: e deposto quel po'di 
oroncio, ehe a un uomo d'onore era impossibiiecelare 
lelprimo giorno, fece legge a sfe stesso di non pensare 
atialtri nemici ehe a'Musulraani.e di non vendicare allre 
'^Tese ehe le patite dal cristianesirao. Perö stette como 
Pi'ima al suo posto, e segui i'armata conlro Dragut in 

" DocuM. toscano cil.,'(aila DotaS5)p. 96: « ünmaslro etascia 
^ ^»0 gai'sone, un barbiere, ua barbierolto.... Unremolaro un ba- 
'•"«'•o. » Item, p. ^3^,^32,ec. 

Docm. roman. cit., {alla oota U); in tulti gli invenlari, stru- 
^^r-li, ruoli, e scrilture, ripelesi sempre il ritornellü: « II har- 
'"•e 0 il barbierolto, remolaro e remolaroUo, calafato e calafatino, 

^iiro i'ascia e suo dascino. > 
^. CRESCEXTIO, iVauiica cit., 64i « Maeslranze.... ehe qua si 
^^^asirodascia, Calafallo, Hemorario, et Barilaro, de'qualise no 
^ ^»0 per galea. » 
^ PAMERA , Armata cit., 429: » fi Remolaro ha cura non solo 
^jare t remi ttuovi, et di racconciore i vecchi, ma di rivederli sg 

"" 6en titanciait, aggiugnere o levare del piombo,e accomodarli 
*> postatio maneggiarli facilmente. » 
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Africa, dove si voleva abhattere a un tratto la pirateria, 
sc venisse mai fatto di cogliere lai, e i suoi navigU, ei 
seguaci iiella nuova residenza. Ma costoro, ammaestrali 
per le lezioni di Barbarossa, eransi celatameiite sot- 
tratti con quaranta baslimeiiti; e giä da lungi scorrevano 
le acqiie della Sardegna e di Spagna, quando l'armata 
crisliana adJi venli di raaggio presentavasi innanzi alla 
piazza di Afrodisio. 

I maggiori capilani andarono a riconoscerla dalla 
parle del inare, roiizaiido a piccola distanza dall'una e 
daH'allra parte inlorno alla penisola; e dopo aicuni 
colpi di cannone ricambiati, con qualche morto e k- 
rilo di soldali e di ciurma, si allargarono per consul- 
tarsi tra loro. Pareva dilTicile l'espugnazione, bisognaa- 
dovi grosse artiglierie da breccia, e fanlerie numerose 
da campo, piü ehe non erano siiU'armala. Perciö vo- 
lendo anctie lasciare aperta a Dragiit la via del ritorno 
in quelle parli, dove lo aspeltayano; e insieme pensando 
di cliiamare da Napoli, da Palermo, e dalla Golelia 
maggior nervo d'arnii e di armali, deüberarono pei" 
siiggerimenlo del Baglioni o dello Sforza di occupare ü'I 

castello tenuto dalle genli di Dragut poco piü di venti 
niiglia lontano inverso maestro, e luogo opportuno 3 
fermare 1' uno dei capi della rcte ehe gli si voleva if'^' 
dere*^*. Questo caslello, cbiamato Monastero, compaii- 
sce da lungi ai naviganli proprio suUa punia sporge'''"^ 
ehe chiude la baja di Susa dal lato meridionale: un iso- 
lotto gli sla presso da tranaontana, e le Conigliere P<:^ 
dodici miglia da levante. ÄIcuni raeltono in quel punio 
i'anlica colonia romana di Adrumelo, i Turchi inöQO^ 

" Asosrwo cit., Mss. Vita del Baglioni. 22: « Ästorre <=°""^^^ 
cbealmem si prendesseMonasterio....Questo consiglio portalo ai 

cipe (Doria) dal Priore (Carlo Sforza) come cosa propria di Asto 
(u trwalo mollo bwmo da tulli. n 
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preseote lo cliiamano Monaslir, e i nostri comuneraente 
suppongono essergli venuto ta! nome da una badia di 
Agostiniani, anteriore all'invasione degli A^abi''^ 

Si principiö dali'acquata, sapendo essere presso al 
casfello, dal lato di Iraraontana, rieche sorgenli di acqua 
doice, tanto necessaria al soste.ntameiito della genle''\ 
Le galee (come allrove in aicun laogo ho delto, e qui 
devo ripetere per non rimandare 11 letLore di qua e di 
li;oltreclienon sarä male rimeUere il discorso aouovo, 
secondo il bisogoo) le galee per la qualilä della loro co- 
sinizione uon potevano imbarcare vasi di grande ca- 
pacltä; raa bisognava tenerle al barile. E quantunque i 
piccoli recipienli industriosamente ripartlli a tre e cinque 
per banco tra l'armatura del posliccio, senza iogom- 
brare nö la coverta ne le camere, soaimassero a due o 
Ire cento in ciascuna galea; nondimeüo alla moltilu- 
dine della gente nell'arsura delle conlinue fatiche non 

^^ PLINICS, Bist, nat., V, i; et MORISOT, Orbis maril., 283: 
• Tapsus, Lepiisparva, Rhuspina, Adrumentum, Aphrodismtn, Sia- 
IN, Neapolis. » 

ATLASTB LtixORO del secolo XIII, pubblicato dal Desimoni 
EBelgrano in Genova, <8C8, III, 266; « Souxa.Monester, Conicre, 
^Ifrica, Capullia. » 

Lc!3 MARMOL, L'Afrique, traduile de l'Espagnol, par Perrot 
•ä'Ablancourt, in-i. Parigi, 1667, II, 499. 

DAPPER, Descripiionde l'Äfriqv£,iD~fo]. Arasterdam, i686, 
P- f97. 

M. BELLIS, Atlas maritime, recueil de cartes et plans, iß-4. 
^ärigi, nst, 111,71. 

W. SMITH, R. N., Carte delVammirogliato brilannico, colle 
^"'^ejioiij fiw al 1832 : a The coasts of Tunis: Manaitir. » 

G. R, WiLEissox, R. N., Carte deW AmmiraQUato, deH864: 
* "rom Soussa to Mehediah: anchorage of Monastir. » 

** NLXULA cit-, 3V: a Universa classis aqua eyere cwpit; cujus 
PflendtB Causa, idoneus Monasterii ager visus est, in quo probalissi- 
*"« aqiuB magnam copiam esse conslabat. » 
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sopperivano di bevanda ehe per qiiindici o venli giorni. 
Dopo i f]ua!i bisognava di nccessilä accoslarsi a lerra.o 
alligfiere a ogni modo da qualcbe fonlaiia o ruscello , e 
di piü couibaltere nel paese ncinico, se venivano a im- 
pedire. Ollracciö piü lungo tempo nei vasi di legno 
l'acqua non si sarebbe conservata, sapendosi per espe- 
rienza il pronto venirvi della raedesimaa nausea, a cor- 
ruzione e a verrni: cause di pericolose dissenlerie- 
Singolarissirao beneflcio ha recato ai raarinari colui CIIü 

ha proposto le casse di ferro.dove l'acqua si maiilienc 
lungaraenlefreschissima e sana. Oggi lutli i basliraenii, 
massime i militari, usano vasi di bandone laminato:^ 
mette lelizia di refrigerio il vedere sul ponle la tronibi 
per attignere, c la chiavelta della fontana sotLo alla mw> 
di luUi. In mezzo alle armale navali, nei grandi porli ^ 
Helle rade, senza ehe niuno si alTatichi per acqua, da si!' 
vengono le cisterne galleggianti condolte dalla maccliin^ 
a vapore, e si mellono solto il bordo di chi ne vuole, 
e giltangli la manica coiidulirice. II molore dtmena !<-' 
irombe, e ciascuno empie le sue casse a lalerrto. 

[2S raaggio 1550.) 

X. — TuUi inlesiall'aequata, si accostarono per or- 
dine a terra presso il Castello, fuori de! liro delle arli- 
glierie: empirono il barcherecciodi ciurmeedibarili:"' 
prevedendo ostacoli dai nemici, distaccarono a sosteg"»' 
degliaequalori alcune compagnie dl areliibugeri.Preslo -•' 
scambiarono i prirai colpi, crebbe la scaramuccia, veiinc 
in lerra don Garzia, concorsero in maggior nuioero' 
combattenli. In quella Aslor Baglioni alla tesla dei Roni.in' 
caricö gagliardamenle le fanterie sortile dalla piazza ^ 

" AsoMiio, Msä, cit-, Nella vita.p. ii:« Ailorreguidö le gf^'-' 
italiatie ehe erano stille gatere <iel Papa, eä in Ireve leinpo preic •"'" 
naslerio. • 
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i lIiK-ulmani volsero in fuga, i nostri in gran fretta ad 
insegtiiili; in somraa vinti e vincilori entrarono rnesco- 
lalnmenle iiella lerra, e il Baglionc la prese di sopras- 
salto il ventoUo di maggio'^^ 

[29 maggio iöBO-] 

Restava ta röcca, dove la maggior parle dei presi- 
diart eransi raccolii: perö fu presa subitamente a bal- 
tere dalla parle eslerna da don Alvaro de Vega, e di 
deiilro tra le case circostanti da don Teriiando suo fra- 
'eilo, figliuoli di don Giovanni de Vega vicert di Si- 
cilia, alla lesta delie railizie veterane ehe il pridre loro 
aveva mandato in Africa: valorosi giövani, osteggiati 
ambedue dalle crescenti pretensioni di don Garzia. La 
Etes>a Qotle posero in terra alcuni pezzi da breccia: ai 
l^^lj, mancando il traino, provvidero don Alvaro de 
»«"ßa e Giordano Orsinocon certi carrelloni di contadi- 
"'. lanto ehe la maUina seguente messi al posto nieglio 
"Pgli aitri servirono. AI lempo slesso si balteva la rücca 
»iaila parle del raare, giuocando a maraviglia i grossi 
corsieri delle gal6e sugli alTusIi a scaloce, andie coHn 
Piinteria di rialzo a gran volala. Solto le percosse deile 
Ealf^e cadde in isracelö il mastio: le irombe chiamarono 
^" assalio, e la bandiera della Croce comparve sulla 
^öcca. I piraii fatli a pezzi, gli abitalori prigionieri, le 
niura de! castello demolile. Dei nostri dieci inorli, du- 
•^rito feriti, e due galee perdule: chö l'una dei principe 
•" Monaco colö da so in fondo, crepatone con gran ro- 
"fia il cannone, o per mancamenlo di gello o per ac- 

, •JoAssES CBRisTOPHORrs CALVETUS STKLLA, DS expugnalo 
Vnraditio, ext. inter opusc. De Rebus Turcorum edila a CosnADO 
^*äERo, in-foi. Basilea, 1556, p. 631. 

FiLippo CASOSI, Annali di Genova dcl secolo decimosesto, 
'*-'ol. Geno?a, <708. — Ann., iSSO. 
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ciarpio di carica: e l'allra del marchese di Terranova, 
nialmenata da simile fracasso, dette in secco ". Inloino 
a qiiesti falli piü importanti della marineria oUre le le- 
stiraonianze itaüane aggiungo le spagnuole, iQltocIii! le 
edizioni a qualtro colonne di mastro MatLia, e di masMo 
BarloloQimeo per difetto di lorcolieri e di legatori üL'1- 

r ordinamento delie pagine e dei numeri, pajano falle a 
posta per istancarc la pazienza di chicchessia''*. 

[GiugDO <530.] 

Assicurala !a comodilä dell'acqua alle sorgenti or- 
mai libere di Monastero, Tarmata andö a porsi presto 
Iti Conigliere, guardando quel tratto di mare, e faccnJo 
qualche corsa iiilino atla Golelta, ehe dal tempo dSi 
spedizione di Tunisi erasi sempretenutacon grosso pii^- 
sidio dagli Spognoli. Risiedeva colä per govcrnalore ü 
maslro di campo don Liiigi Porez di Vargas, uomo il' 
moito valore, di gran senno, e di lunga pralica ncW^ 
guerre e nci costumi afrieani. Esso approvö 1' imprcsü li' 
Afrodisio, poslo die si facessero venire da Napoli arii- 

" NucuLA cit-, G3: • Jacturaduarumtriremium, in quibus lor- 
menta, vilio fortasse conßata, vel incuria, magno impeiu soniluj'^ 
effracta.» 

STELLA eil., 63<: • Triremes afflU:t(e....primaria CaroliA^'^'' 
gonii, Terrenovce marcliionis, depressa. » 

ßosio cit., III, 267, D : • Crepalo i'I cannott di corsia ad »"'• 
galera del signore di Monaco.... uccisi molU.... si aperse ta galera..-' 

** PEDRO DE SALAZAR , HiUoria de la guerra y presa de Af'''^''' 
COM la destniijcion de la villa de Monasler, etc. io-l. flgup- Napt'''' 
<SS2. inca=a di Maslro MaUia, p. 22, A. I, med.: . El canondecn- 
xia de la galera de stincto Angela dei Marques de Terranova se abn 
y la galera por medio. » 

PRüDESCIO DE SASDOVAL , Vida y echos del emperador f"*' 
los quinto, rey calholico de Espaita, etc. in-4. Pamplona. Ea ca=a "^ 
Bartolomeo Paris, 45S6. 
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glierie e fornimenti da breccia, e maggior nervo di 
farili: offeri per sua parte lulti i rinforzi ehe si po- 
levano cavare dalla Goletta, senza meliere a pericolo la 
difesa della piazza; e assicurö die, per mezzo del re del 
Caruano"*", suo amicissirao, non mancherebbe mai a 
giusto prezzo 1' abboiidanza delle vittuaglie e dei rinfre- 
«:1H nel campo. Di ehe rallegrossi piu d' ogni ;iltro dori 
Gaaia, nella speranza di meltersi per supremo generale 
a"e imprese di terra: e subito propose di coirere in 
persona a Napoli, prometteodo cavare dalla Lonlä di suo 
Nre ogiii fatta rioforzi. Nel vero andö e tornö solle- 
citamente, menando grosse navi picne di sold;iti, di ar- 
'ifc'licrie e di munizioni. 

So non ehe ilPerez della Goletla, prima disepararsi» 
parlaiido aH'orecchio di Andrea Doria, avealo ammo- 
ailo e pregatoio di chiamare subito al campo il viccrö 
<*' Sicilia don Giovanni de Vega; e di afiidare a lui, co- 
^^ <i gran mastro di guerra, e secorido le Icggi della 
"öonarchia, ilsupremocomando dell'assedio, prevedendo 
^»fimenti non lieli successi. Andrea eziandio di ciö 
PPrsuaso, e pcnsando ancora ehe il Vicer6 da sua parte 
sccrescerebbe forza alla spedizione colle armi della Slci- 
'^.ghscrisse, lo richicse, e promisegli di farennacorsa 

3 Trapani per imbarcarlo. In somma alla fine del mese 
j"»! erano in punto, secondo qaesti concerli, salvo il 
Jirore di don Garzia. II quäle, trovato all'improvviso 

" 'icerfe suirarmata, ciot; un altro in procinlo di occu- 
f^^'e quel primo poslo di onore e di autoriiä ehe esso 
l'^'Utiiino aveva Ün allora lenulopersuo, lulto stizzito 
"•Ossi da parte, dicendo volersene andare colle soie 

' ^"^' ^^"^'^''0 Karoano. e rAmari Kairwan, re- 
•°ie!riDlernodell'Africa,allespallediTnpo:i e di TuoUi. 

DE UASIJIER cit., XI, 2*9 {Kaircwan). 
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galfee di Napoli ad inseguire Dfagiit pel Mediterraneo, 
senza mettersi in terra ad allri stenli*". 

Si ebbe a durare gran fatica per quielarlo alla nii-- 
glio; e si pole soltanto riteneiio colla proinessa üi fur- 
mare un iriumvirato, dove Andrea, Giovanni e Garzu 
sUrebbero alla pari; niente si farebbe senza il beneph- 
cito dei tre, e le leggi andrebbero col nome soUaulo 
deirimperalore". 

[24 giugDo ^550.] 

Slabilile queste convenzioni, 1'armala sciolsc tlJ 
Trapani alli venliquatlro di giugno: cinquanladue g;ilL'- 
re, ventotto navi, quaranla pezzi di balteria, e quaiiro 
inila uoniini da sbarco;^enza sfornirc menomamenlclt-' 
galere, die dovevano sempre lenersi in punto per tin^' 
lunque fazionc, se mai coniparisse squadra nemica sul 
niare o con Dragut o con allri. Davano speranza gli Arabi 
divenuti nemici dei Turcbi, e la posliira della piaziJ- 
die poleva essere con poca genle assediaia dalla p^i"^^ 
di terra. II mare istesso ed i venti secondavano le a-'l"' 
razioni dei niarinari e dei soldati, i quali preslamcni'' 
in due soli giorni navigando si facevano la maUina delli 
venlisei innanzi alla piazza volula espuguare. 

[SßgiugDolSSO.] 

XI. — Eccoci dunque un' allra volla dopo cinquß s^ 
coli coirarmata cristiana a fronte degli islamili SüUO'"^ 

•• Bosio eil-, 269, A: « Tanta spiacijuc a don Garzia il vedCi* 
dal Viceri.... occupare U tuogo ehe neltanimo suogiä presuppos o 
haveva.... ehe stelle per rilornarsene.... dal principe Doria «C«* 
(0.... Cmvitö a mangiar quei signori.... e tialtö ehe da tutti tre, 
me da buoni fratclli si ordiaasse V impresa. B , 

•» SALAZAR cit., 33, A, 4: • El principe Doria.... iraetö con ^^ 
Visorey consiniiese en que don Garcia luviesc con cl yflwl *"*" 
y potestad.... lodo eso fue acordado. • 
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ranra di Afrodisio: le stesse ragioni ci guidano ora nel 
mezzo dei cinquecenlo contro Dragut, ehe giä ci gui- 
darono nelfo sGorcio  dell'undecimo secolo conlro Ti- 
ffiino". Sovrani ambedue del medesimo slato, e siraili 
tra loro nelle crudellü. nelle rapine, neirinfeslaraenlo dei 
man e dei nostri paesi. Ideolica la ciltä antica e moderna 
lel medesimo sito: perciö le conservo l'islesso classico 
nome, comunemenie usato dai coDLemporanei. Nome 
piu dolce, e non soggetto ai sospirosi squarci gutturali 
ne agil equivoci grossieri, conie gii equivaleiiti araM 
e medievali di Jiöhdiah e di Africa^*. Ricordale una rupc 
circondala dal pelago per ogni parle, meno ehe dove una 
'ngua di aoguslo passaggio sporgc sull'allipiano dalla 
lenaferraa alla cillä? Meiietela coll'asse maggiore di 
<J«e chilometri dentro il mare da Ponenteiibeccio a Gre- 
«olevanle, dalele un mezzo chilometro di larghezza, co- 
ronaie il ciglione di torri, e avrete il prospetlo della 
"puale di Timino  e di   Dragutte, come tuLlavia si 
"lüniieoe colle antiche sue cupole, co'suoi minaretti, 

'• P. A. G., Medio hjo. I, 2^5. 
'^"«"'08 NLCLLA, De hello Afrodisiensi.in-iZ. Roma, IÖ52. 

•   0: « Nomina urtium äfricas. Aphrodisium, vulgarmenle Africa 
"'" Kmcipate deir Africa menore. • 
^ STELLA cit.,  De expugnato Aphroditio, p. 6i9: « Aphrodi- 

'^fn ^ulijo Africa, Mauri Mahadiam appdUml. > 

P^       BuABis cit., 5(0 : o Excepta urbe Lcpli guce Mohomedia a 
'*"«, a msiris vero Africa. ah a>ilir[uis autem Aphrodisium. » 

^      AmiiRATOcit., II, 486, A: « Africa, lerra posta nei HU di 
rlcria, ta quäle dagU antichi fu giä delta, da un lempio di Venere 

'f^Odisio. > 

M    !*"'^'^'-""''^"*'-'^350, D. 2ö:  « Urbt Leptii, alias dicta 
''odiitum, tive Africa, quam Dragutus archipirata insederat. » 

• la    ^'*'°'"°' ^'^ '^' -^n^^ea Doria, trad. dal!'Arnolfino, 287: 
'^'^a di Afrodisio era chiamata Africa. > 

" «-hedia , dai l(Umi Aphrodisium, e dagii ilaliani Africa. • 
''"'euiLKiTTi. Gucrra de' Piraii. _ 2. 17 
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e colle altre bizzarrie deirarchileltura moresca, coii- 
forme agliavanzi tuUavia coservali in Sicilia, uelle Spa- 
gne, e piü ehe allrove in EgiLto. 

Volendo ora renderc chiaro il racconlo, mi biso- 
gna dire con precisione la stato raililare della piazza; 
perchö i fatti dell'atlacco sorio intimamenteconnessicoi 
dali della difesa, cd ambedue colle opere delia forlilica- 
zione. Gran disdelta, per clü scrive dopo Ire secoli. il 
silenzio e lalvolla la confusione dei primi scritLori, i quäl' 
0 per oscitanza, o per difetto di cognizioiii lecnictie, iioti 
si spiegano a dovere inlorno alle condizioni principali di 
questo genere. Essi mi lianno tenulo piü giorni per- 
plesso, e quasi direi sfiducialo di poter spiegare priiM 
a me stesso c poscia agli allri l' andaraento dell'assedio. 
Se dovessi raellerci io uiia cinta di niio genio, aviei 
proriLo il disegno, acconcio alla qualilä del sito: cliiuderc 
l'istmo, dove ö piü aogusto per irecenlö melri; niet- 
tere due baluardi reali simmetrici e casamallati ailö 
eslremilä; cinquanla Dielri alle facce, venticinque ai fian- 
clii, dugeiito alla corlina; Ire cavalieri a scoprire la caffl- 
pagoa; fosso, opere esteriori^ e batlerie per lulO la 
fronte e di rovescio suile due ripe del mare. In somm^ 
vorrei ripelereper Afrodisio il lavoro falloperWepi J^' 
Sangallo: il quäle in questo modo ha fortificatorangusi^ 
fronte, donde soltanto si puö avere i' accesso alla ciltä, pf" 
essere ogni allro lalo sopra dorso di rupe isolala ira pri"; 
cipiLosiabbissi''.Ma nel faLlo di Afrodisio non troviam^'' 
cosi: echecchä ne dicano i cinquecentisli di baluardi. 
bastioDJ, di rivellini e di fiancbi, non eravi nulla dii 

" VASIRI, ed. Le Moonier, X, 45; « Seguitö poi Anto«'" ** 
Sangallo per lo detto duca di Castro la fortezza di Nepi, e la for''!' 
cazione di (utta la cittä ehe e inespugnabile o bella. « 

RASGUIASCI , Sloria di Nepi, e Pianta della cttlä, iB-8- ^^ 
maJ818. 
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miova maniera. 1 faUi dell'assedio escludono la slrelta 
inlerpretazione delie parole: e certamente la grandezza 
liella spesa devc aver ritenulo Dragul a conlenlarsi delie 
aiiiiciic niura in qael luogo, come rilcnne i cavalieri di 
Malta in Tripoii al vecchio sistema^'. Dopo il conquisto 
solianlo vedremo i disegni nuovi degli ingegneri per 
ridurla alla modcrna. 

Dunque non abbiamo ora a cercare novilä di arclil- 
tellura railitare, ma soltanto laduraU delie anliche dife- 
se. Sulla fronte di verso terra da un mare aH'allro per 
lo spazio di sopra a Irecento melri una rauroglia alta 
grossa e soda, difcsa da sette torri: qualtro di pianla 
rellangolare, due rotonde, ed una di raezzo chiamala 
il lüveilino. Vuolsi inlendere un torrione piü grosso, 
piii sporgenle, colTangolo rivollo alla cainpagna, di 
faccie e fianclii ugiialmente grandi, e di pianta penlago- 
"3le ". Niuno pigli maraviglia di anlica lorre pentagona 

" Bosiocit., 111, ISS; 217. 2^0. 
Vfdi appres30, e all' Indice voce Tripoii. 

'' CAIIPAXA cit,, II, 49, B: « Le mura.... forißcale da cinqite 
'*'"•'-.. e da un gran rivellino.... ehe sporgeva in punla moUo in- 
fnori tm fiancheggiato.... muro anlico e todissimo.... Is difese dei 
fanchi. » 

Bosio. III, 273, C:  o L(i fronte tulla Ungua di terra passi 
^"i'o.... iette lorri, e la lorre di mvszo piü grossa e forle spnr- 

^^<i tanto in fuori ehe a guisa d'un gran rivellino ßanche'jgiava 
'««^1 la fronte • 

STELLA cit., 623, B: « ÄdHus ad ducmtum passus.... duplici 
^0 €t altissima fossa inier utrunifue....  murus iaierior pediim 

^"'"'iecim, qui vero pro fossa quinque palet. > 
SASDOVAL cit-, 423: • Fortisimo sitio.... tobre rocadentro ei 

^•— dotcientospasos demar a niar.... muro allo ygrueso.... seis 
"""«en el, quairo quadradoi, i los dos redondos..,. Barbacana 

SALAZAR cit., H, 37, 74, Piante della cittä e prospetü incisi 
^öiiamente in legno. 

G. R. WiLKisso.-i, R. N., From Sjussa to Mehediak. — Garte 
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col sagliente alla campagna: poco comune invero, ii» 
iiou igiiota del tutlo. Bastami cilare in conferma IJ 

torre del mastio in Aslura, piii ariiica dei Frangipani''; 
]e cinque o sei torri egualmenle penlagone del lempo di 
Federigo II alle mura di Vilerbo"; le diie /iancheggiaMi 
la porta di Silivria presso Coslintinopoli, cerlanifiile 
anteriori a Maomelto II; e le Ire di Lucera del lempo 
degli Svevi'*; senza mettere a conto le molte di Noia, 
perclie fabricale alla llne del quattrocenlo, ehe b epora 
pel noslro proposito troppo ^ecente'^ Continuandomi in- 
torno adAfrodisio, irovo la grossezza dei muri infitioa 
quindici piedi. equivalenti nella sezione a cinque mein 
per lutto il ricinto principale; e innanzi al medesimo 
trovo una seconda ctnta di muro esteriore in figuiü ili 
biirbacane, grosso per metü del primo; etra i due mun 
il fosso largo c profondo'*". Sistenia da essere riconiaio, 
percliö serve come di preludio ai pensamenli del 51a- 

dell'Ammiraghatom gran fogliocollapianta parlicolare della cilla. 
incisa geometricarnente in Londra nel ^8Gt. 

E tutti gli allri cilati alla nola 63. 
•" NiBßi, Contorni di Roma, 4838, II, 286: < Astura. • 

ALBCM, Gioniale Äomano, 3agoslo4844,XI,177: . Prospett- 
di ästura. » 

PUMA e nlievo del castello dl Astura, disegnato dagli "f- 
ficiaii pontifici del senio , e copia presso di me. 

" FELICIANCI BLSSI, Sloria di Vilerbo, in-fol. Roma, 1742. (L'"^ 
alla porla della Veritä, una alla Sallupara, uoa al bivio'dello stn- 
done della Quercia, due alla porta Salsiccia; la mioore delle qua'i 
da me misurala ha per ciascuna faccia m. 6.73, e per ciascun ßanw 
fmo ai muro m. 3.40.) 

•' CAP. ANGKLU ANGELCCCI, mcerchepreistoriche,escriltivarh 
iD-8. figur. Torino, 4872, p. 43, tav. 3«, 

"' Aunnosius Leosis, AntUiuitales et kistoria urbis Nolce,\ibJ< 
cap. VIII. ap. BLRMAS in Thesauro colla piania, iX, iv. 

"• STELLA eil., 628, B ; , Duplici muro, el altiisima fossa i«ter 
vtrumque. • 

SAsnovALcit., 423: • Tmia la cerc^i Barbactma y cava. t 
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cliiavcllo suli'arte della gaerra. Una sola por!a vcrso 
lerra.agginta a pifi risvolte di androni cieclii Ira ponli 
e trabocchelli, da non potersi passare senza i brividi**': 
e per tulle !e altre parli la citlä difendevasi da so, slanle 
lasua posizione iiiaccessibile di precipizE tra il mare e i 
(Jirupi, aggiuntoYi pure al sommo un giro di rauraglione 
lurrilo. Restami a dire del porto nascoslo in una inse- 
nala Ira due rupi pel rombo di scirocco sulla linea cen- 
Irale della ciüä: porlo capace di contenere i suoi trenta 
0 quaranta bastimenli da corso a stazione sicura, e ben 
rauriila di torri e calene"'. Arrogi il parco di numerosa 
e bellissima arliglieria: cannoni di grosso calibro, e co- 
lubrine di lunga passata per ogni parle. 

AI governo della piazza presiedeva Assan-rays ni- 
pote di Dragut, giovane di gran coraggio; e con lui niil- 
lelrecento velerani ira soidati e niarinari, piü altri qual- 
Irocento venuti di Alessandria in soccorsocon due navi, 
proprio di quei giorni ehe l'armala nosLra (espugnato 
Monaslerio) erasi gitlata a Trapani per levarne il Yicerö 
e le munizioni giä delie. Presidio suiTiciente alle sorlite, 
esovrabbondantealledifese: poteano metterne millealia 
•^ampagna. e sulla linea di attacco olto per metro. 

[28 giugno 4550.] 

XII. — Due giorni stelle sulle äncore rarmata cri- 
*'iana per dare ai soidati il consuelo riposo prima di 

" STELLA, 628: » Porta admirabilis.... tot anfractus inextrica- 
*'*'*, tot gyri, lol arcuali fl''xus,suis quisque (Fratisporliamuniti. • 

NrcuLA eil, 422: « Transitus per septem portas areas, no« 
'*^''. M<i oltlifiue poiilas, in Urbem. n 

" SANDOVAL cit., 439, B: • Puerto por arte con mwlle y ca- 
'^. y tuen surgiäor. a 

STELLA, 628: * Navale alias anlecelltt.... tuttssimo loco.... 
^'um perangustum. • 

Bosio, 274, C: « Faceva ancke cavare un ptccolo porlo, ehe 
*^ mare entrava nelta citlä. » 

17* 
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cspoili alle fazioni di terra, dopo il iravagiio della im- 
reggiata: e inlanto consigli di Triuraviri, e appara- 
clii di equipaggi. Tulli vedevano la faciliiä di bioccare 
la pi;izza dalb parte del mare con si gran nuniero di 
ijaslimenti ehe stavanle intorno; ed anche capivano h 
faciütä di bloccaiia da lerra, tanto solo ehe chiudesseru 
le angiislie deiristmo. Alle spalie gli abilytori dei munü 
e delle campagne vicine, Arabi, MoriTlBeduini, amici del 
re di Tunisi, amici del Caruano, amici del Perez eraiisl 
aperlamente dichiarali coniro Dragut, coiilro i Turdii, 
contro i Pirali. Diinque sicurezza üi slazioiie e di vitlua- 
glia al campo, e bevaoda vicina in gran copia di aaitii' 
dolci da molte fonlane. Non rcslava altra difTiCoUäctie 
l'espugDazioiie di viva forza sopra uiia soia fronleiii 
allacco, chiiisa da due fortissime muragUe col fosso In 
mezzo; e difesa da nuraeroso presidio concenlralo in 
un punlo solo. 

Ci6 non pertanlo, confidando piü nei propri ck 
negli allrni vantaggi, gillavansi risoiuti a compiere pr^ 
stamenle il disegno. La raaltina del ventotto alla gnaf' 
dia dcila diana erano all'ordine cencinquanta palisclier- 
mi, e Irenta barconi: qaeslicarichi di veiitrt|uallro pez^i 
da balteria colle mimizioni e coi carri oecessari, quelii ^^ 
barbali alle scalelte dei inaggiori navigli pigliavano ein- 
scuno vcnlicinqtie soldati io arme", Le lende. Iß ri^cr 
ve, le proTTigioni pronle in coverla per la secoiiJ' 
passala. Si issano le bandiere, squillano le trombe, e i' 
barclicreccio in due stuoli corre inverso il lido africatio. 
dove scnza conlrasto piglia terra sopra due senelli are- 
nosi. Un' ora dopo polevi vedere correre squadronali in 

" SASDOVAL cit., tu, B; * Sabadoa veinle y ocÄo d* j«itio, "' 
spera de SOH Pedro y lan Pablo , ya que queria abrir el alba, '*^ 
la fj'tfo de la annada en barcos esquifes, balelcs, y fragatas, fuer^' 
dara ir a lomar lierra. » 
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ordinanza quallromib Cinquecento soldati: la vanguar- 
dia con (Ion Garzia occupare la moiitagneUa rimpeUo 
all' islmo, e gli allri colle arliglierie nel cenlro, girando 
fuori del tiro allorno alla piazza, seguirli e soslenerli 
nella medesima direzione. Potevi vedcre i paliscliermi 
lornarsene spedili ai navigli, e apparecchiarsi al se- 
c^ti'Io e al lerzo ritorno, perchfe nulia avesse a man- 
care nel campo. 

Intanlo ehe ferveva Topera dei inarinari e dei soi- 
«3U, un uomo di genio, architelto e malemalico, con- 
t^oilo di Sicilia dal vicerö Giovanni de Vega, squadrava 
" lerreno: melleva il qiiarlter generale sopra un'al- 
'üra solitaria in fondo alla gola deir islmo, Cinquecento 
jneln dalla ciuü; disegnava una grande traversa con 
''3ncln e basiioni regolari da conlravvallare la piazza, 
^ 3 lergo im argine ugualmenle bastionato per circon- 
^3il3re il campo e assicurarne le spalle in ognl evento. 
•'•a le due linee i quarlieri, le poste deH'arUglieria, i 
•3g3zzini delle munizioni e delle velluagüe, e gli sboc- 
cin disegnali sul posto per andare avanti cogli approcci 
«colle batterie. 

Qiiesloegregio uomo, come tuiti gli ingegneri mili- 
^f' de! suo lempo negli eserciti di ogni nazione, era ilalia- 

o> naiivo di Bergamo, allievo dei Marlinengo, e di nome 
^^Jaovico Ferramolino*'; quanlunque aicuni con iscon- 

"> dl lingua e di gjuslizia lo chiamioo Ilernan Molin ". 

NccLLA cit., <S(: • Celeterrimuscedificiorum eloperum Cas- 
/" arckitectar et marhinalor oplimus, Ferramolinus nomiae ae- 
•^ «a/m, Bergomi natut. - 

ftm ""^'^ '^''"' "'• *'^' ®' ' ^'=°^^° ** ^^"9^0 dell'wgegnere 
^"lolmo . condotto dal Vkeri a qwiV impresa, ti atUse a far ri- 

•JoncAec fiincheggiate, ec. • 

mn.   **^^'^^"*^ eil., 4U,B:MOlroingnieroquekaviaeitel campo 
*imala Htman MoUn. . ^ 

SAUziRcit.,68. B; . TraclandoKbreloiingtmmAndronico 
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Parlerö appresso ili altri diie ingegneri falti venir Ji 
Sicilia: e non lascerö di rüevanie le opere principali 
neil'assedio, tanto per la loro imporianza, quanto per 
ta finale risüliizione, ehe darä la viüoiia ai marinari eJ 
alla loro maccliina, dcgna di speciale ricordo. Inlanio 
ciascuno puö ripeiisare da se il lavoro delle Irincere, 
l'intreccio dei gabhioni, l'ammasso dei lerrapieni, lo 
stabiliiiiento delle pialteforme, le risvoUe degli approcci, 
e luUo quel resto di opere die si usano coinunemeoK' 
in ogni assedio*'. 

[I luglio^530.] 

XIlI. — Venlisei bocche, tulte di grosso caliln'^' 
aprirono il fuoco la mattina de! prinio giorno dei m^^'^ 
di luglio, alla dislanza niedia di quallrocento passi.di' 
a parer mio possono essere altrellanti melri, valuian- 
doli alla pari, secomlo il discorso di quel lempo: e^^ 
senza allre ripetizioni valga per ogni simile ragguagü'^ 
in questo libro. Tre pezzi rinfurzali alla nionlagneliJ- 
dieci cannoni grossi e due colubrine suila fronte d^l 
campo, olto cannoni ordinari alla deslra, e Ire raori?) 
da bombe alla sinislra, lonavano insieme ". I capit^ni- 
intenti a notare le percosse di ogni palla ed a cercarn* 
gli elTeUi sui muri, preslo cbbero a persuadersi delU 
diffinoltä di abbatterli: anliche coslruzioni, massifce « 
durissime, ehe non volevanolasciarsiandar giü: e do« 

de Espinosa y Jternan Malin se acordaron qns.... se Aifi'M» «*' '""^ 
chea desile el campo haita el muro. » 

•• NucrtA cit., 177: • Interim in aggeribus jacmdis, teclifi 
cunimlts agendis, et testitudinibus, nU a nostris remtssum. » 

•^ SALAIAB cit., p. U, 37, 7i. (Coo rozze tavole locise in 1'?*' 
rappreseota i pezzi e le batlerie netia loro posiziüne.) 

SASOOVAL eil., iiS, A, med. 
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pur qiialcosa intronavasi era peggio; perclii!; i rovinacci 
e le löacerie della prima rauraglia pigliando i colpi, 
riparavauo la secorida. Arrogi la diligeiiza e la pron- 
lezza dei difonsori nel contrabbattere, riel riparare, ed 
»nche nell'assalire con gagüarde sortilc le noslrc Irirn 
«re, e polrai inlendere con quatita faiica e morlalilä 
passarono i piimi dieci giomi della batleria. 

[H luglio <6S0.] 

Dopo i quali parve al Ferramolino di poter arri- 
Jfliiiire l'assülto; o per iinpadfünirsi de) riveüino, o al- 
meiio per veder meglio da presso a qual termine fosse 
nJolta la piazza, e come piü giusto si avesse a indiriz- 
"re il fuoco e Tattacco nel proscguimento. I capilani si 
•ccordarono del modo e del lempo: e la noUe seguente 
'I Jieci sopra l'undicidi luglio lanciarono Ire compa- 
F"'e scelte verso quella parle della prima cinla ehe sem- 
^•rav^ piü praticabile, coll'ordlne di scavalcare il muro, 
" Pt^r la via di dentro occupare il rivellino, e stabilir- 
^'s'-Salirono ardimentosi sullacontragguardia, vi pian- 
J""oiio sette bandiere, Irovarono innanzi profondissimo 
"^*-^*>, e di riinpello la secooda rauraglia inlatta. Peru 
llQando volevano Irrompere nella punla del gran rivel- 
^'^0. Irovarono i Turcbl svegliati e pronti a mielere Ic 
^le- I seile allieri delle bandiere, veiili cavalieri di 
'''3, e sessanta soldati a pezzi: gli allri qualli quatli 

[ '•^iraroDo, porlandosi appresso in gran uamero i fe- 

l-'infelice successo di quella noUe crebbe le difii- 
i^ e le discordie nel campo: clii voleva levarsi di lä, 
' nieiiersi ad allra iinpresa, chi compier 1' opera in- 

" ?*CCDLA cit., «37. 
SASOOTAL cit., tiS, B. 
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cominciata continuando la baüeria di fronte, e clii li 
dava perfinila batlendo di fianco alla mariiia''. Talü 
chiedevano munizioni di gucrra, polvere e pallc: ehe, 
dopo dieci giorni di conlinuo trarre, cominciava a man- 
care ogni cosa. Passava il tempo, crescevano attorno ie 
dicerie, e niolli oppressi dallo slenlo e dal calore di cliffls 
disusato languivano. Oltre ai ferili, ehe ogni giorno 
crescevano, moUiplicavansl, come sempre in similicsii 
avviene, le comuni infermilä, le dissenterie, le conpe- 
stioni e le febbrj maligne. Vorrei io qui far conteiili i 
raedici ehe leggono: e appresso ad Omero sarebbcnii 
Ventura cilare i notni dei Podalirt e dei Macaoni tiel 
lempo seguente. M,i Ic islorie lacciono, ed io non irovo 
alLro nome piü anlico dei doltor Kiccolö Ghiberti, nie- 
dico delle galfce di Nostro Signore, cui sulla fine deUi"- 
quecenlo il Crescenlio con molte lodi depulava a leliore 
aniico della celebre sua Naiitica'"'. In ogni tempo i ^l^ 
dici e i chirurgi hanno seguito, o volontari o condolli. 
gli eserciii di terra e le ärmste di mare: le storiee i 
documenli ne parlano solo per le generali. Piü spes»" 
in vece ritornano sopra quei praticanli la bassa clii- 
rurgia, cui davano il nome di Barbieri  e di Darbi^ 

" AsosiKO, Vila di Astor Baglioni eil., K: « ti pareri er(»' 
molto diversi: perche aüri vokva andare alla GoUlta, aUriiiiS*:*- 
Ua, et aUri ievarsi di quesla et fare allre imprese. B 

°* BARTOLOUUEO CRESCEMIO, La Naulica MediterroMa, if*^ 
figur- Roma, <tJOä, in prinn.: <r AI signor dotlore Niccold Ghil^ 
di Lorena giä medtco deltegaJce di N. S.. amico lettore, Bartolof^ 
Crescenlio ingcgniero pontiflcio santlä peifclua. — Se mal tu» """' 
cordo.unico amico, lornalo ehe io fui di Francia in Cimtae«^'^ 
coll'armala ecciesiaslica d'accompagnare la Sereniaiww G«****' 
chessa, mi fu rifenlo aser Voi venuto iviper medico detle gelit- 
mi maravigliai ehe Uomo täte, privandoti di Roma dove da gtof"*' 
aneorchi forastiero.due volle dei Collegio Prolomedico li vide, v"^* 
o navigart e scorrere o (»ospili paesi, o barbari lidi.... • 
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roiii; litoii ehe durano ancora nei bagni penali dei 
fö«i marittimi. Ciö non pertanlo posso aggiugnere pei 
it'mpi piii recenli non esservi baslimcnto mililaie senza 
iliiiedico o cliirurgo a bordo, i qiiali lianno grado di 
ußiciali, ed enirano nei ruoli dello stalo maggiore. 
L'esperienza e la storia dei viaggi negli ulliini due se- 
coli dimoslrano la stranezza degli uiriciali saüKari, e lo 
catlive conseguenze della loro caparbietä. Se chi legge 
apparliene alla rispeUabde classe dei Dottori, loiga l'av- 
Tiso pel suo e pel comun bcnelicio: faccia di uniformarsi 
alla disciplina degli altri ufficiali, e di seguire i sugge- 
rimeuii dei coaiaiidante. 

Tra i sacerdoti !a nostra sloria nomina il padre Lay- 
nez. celebre Gesuila, cappeüano maggiore e presidente 
dello spedale in Africa, il quale aveva ducenquaranla in- 
'•^nni alia sua carilä aiTidaüj e nomina il socio della 
s'essa Cooipagnia padre Martino da Estclla; il fra cappel- 
'3"ü di Malla don Malteo; fra iUichele da iNapoli, e fra 
Alonso Uoraero, dei Miaori: e quatlro Gappuccini, due 
«quali vi morirono insieine a tanti altri, c due presse 
*:lie morti furono riraeriati in Sicilia ". Sugli afflili, lungi 
"alla palria e dai congiunti, scenda propizio il soliievo 

" ^iC0L.K\js ORLASKJSVS, Ilistoria Socielalis Jesu/ia-M. Anver- 
^' '6äO, p. Ui; « Cum classe, cui ponlißciw triremes, ßorenliiuE- 
i"«, ac melUetues adjunctm erant.... Jacobus Laynius ad instruen- 
«n notocomium.... sacius Ü^irtmus a Camoxa.... levamen qualuor 
Wwccinorum..,. ducetiti la-pe et quadraginta jacebani. • 

SALAZAR cit., 35, B, 2: • Bn visorey..., hizohospitat..,.y diö 
flo de h cura de ellot a un frayie teatino tu confestor y predica- 
• 'laiBodo Laynes, y a otro tu cappiUan do» MJlleo de la orden 

* *on Juan, m 
Bosio cit., 277, A: # Frate AU»\so Rontero dellordine di 

^ f'rancesco, confetsore e teologo di don Garsia di Toledo, il quale 
" Poi fjito fjai Papa primo vescovo di Africa. > 

SASDOVAL cit., 426, B, 2; 437, A,, I. (Con piü altre DOtizie 
' "^tie fraoccicani) 
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della religione; e le parole di pace per la bocca de'sacL-r- 
doti, parlecipi delle stesse sofTerenze, confürlino Tarn- 
mo virluoso di clii non si perita professare pubhiica- 
mente la sua fede. Ecco come di quesLi soldali e marinari 
in procinto di partenza per la spedizione africana seh- 
veva Uli diplomatico ad un sovrano''*: «Tulta la fanle- 
ria, capUani, maeslro di campo, ed ogni sorta di genle 
jeri raatlina si confessö e comunicö con molta devozio- 
ne: e credo ehe avranno fallo bene, per essere questa 
un* impresa da reslarcene assai.... Ogni uomo va riso- 
lulissirao di avere a combaltere, e dl avere a morire. • 

[15 luglio 4550.] 

XIV. — Crescendo il numero dei feriti e dcgii in- 
fermi, queili di essi die potevano alla meglio sostener^ 
il Iravaglio della navigazione andavano sui grippi irasfe- 
riliaglispedali di Sicilia.con ordinealle galcre della scoria 
di rimenarc al ritorno il snpplemenio di genle e di niu- 
nizioni, quanlo piü se ne poteva. La buona slagione, i' 
quielo mare, ed i Ponenti freschi preslaraentc gli con- 
ducevano all'andalaed al ritorno; sempre di biionbrac- 
cio soUo vela, scnza allro fastidio ehe di cambiare Ic 
mure, o di rovesciare il carro dall'una o dall'allra 
banda. Coll'üccasione dei ritorni, molti venturieri iw* 
liani continuamenle sopravvenivano in Africa; irrf i qu^l' 
devo ricordare piü ehe Irenta gentüuomini romani, ac- 
cord;ilisi tra loro di fare onore e spalla a Carlo Sforza 
neue dure fazioni dell'assedio". I foglielii volaniislam- 

•* DocuMEMi pubblicati dal PALBRUO cit., p. Ul. — Leii''^ 
di messer FraDcesco Babbi al duca di Fiorenza, data da Nap^!' 
atldi 16 giugno <ööO. 

" SALAZAB ri[., 7i, B, I: « Elegidot mt la Orden haita Ircy»'^ 
gmtilet hombres romanos. • — Iieii, 8, B, I. 
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m iD Uoma di qael tempo manifcstano ia pubblica sim- 
m^_ della ciUäaloro favore-. Primo(ra „uesti signori 
nominerö Giamballisla del Monte, nipote del nuovo Pon- 
eiice, giovane desiJeroso di mostrare il suo valore in 

laütoonorataguem,olTertosicoilasceltacompagniadei 
s^oi provvisionali ". Metterö appresso il signor Aotimo 
•;3^<'ili , alla testa di moUi amici e seguaci deila prin- 
cipesca sua casa. il quale iti questa e in tante altre im- 

caZ r''l°''' "°^' universali, ehe fia ben ripetere 
colfVDfasi dl Benedetto Varchi": . Chi non ha senlito 
non dico ncordare. ma porlare insino alle stelle il si- 
gnor Ant.mo Savelli, il signor Luca, il signor Anlonel- 
0.'1 s.gnor Troilo, e miHe allri, lutli signori, tutti Sa- 
*eiii, tulii gran maeslri di guerra? t 

"!i/dauriVwn">'^' q",^»ropagioein-*.stampa.o in Roma 
aaata del 24 seltembre ^DoO, e intitolato: . La prcm d-Africa 

2 " "-»n^ <i^ ü colon.>em et capitani, et pcrsone di conäitione   cZ 

'^fj^---^lme.iiero d.ile armi äi^nir grand. et honoraio   e, 
•«"^fo a provvwone moUo buoni et ardili soldati , 

C^'      r   "" ^"^"'"' *" '^"""'"« S.teilui.... y„.- se ad id 
^"»m contulffrant. » 

*;_ BEKEMTTO VARCHI, OrasiVw« fanebre äetta in morte del ü- 

^^na. detia in s«n Lorenzo di Fireoze V anno ^55^. - |,[ Va 
Mtouid, PömiBi i»tM/n peI5ansot-mo, in-l. Lione, 474) l 278 
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II Ferramolino intanto, ricevuli i rinforzi dal Re- 
Riio, e piii dalla GoleUa due altri cannoiii grossi, ä\ii' 
Itmglie colubrine, ed un serpentino da breccia", apri 
la socoiida parallela, divisando porlare le triocere coi 
loro rami, risvolte, e bisoe, e batlerie cento raelri piü 
avanli". Per lutlo questo cresceva la falica ai soldüli: 
guardia alle armi, al campo, ai pezzi; lavori dl terra c 
di trincera ; e la coraandata in giornta al bosco per b 
fasciria. Ogni giorno utia grossa brigata in arme andav;i 
a legnare in certi oliveli lontano uno a due miglia: h 
scorla coll'arcliibuso, i guaslatori colla scure, i garzoni 
e i giumeiUi colle ritorlole. Rimenavano pali e stecconi 
da irincera, rimaglie e scliegge da salsiccioni, ccpperelH 
e irucioli per le cucine, tronconi e raozzi da carboiiiz- 
zare per le fucine. Conciossiachö sempre ardevano ncl 
campo due grandi fucine, dove si faceva ogni lavorio 
di ferro, occorrente alla giornaia, raassime in servigio 
deirarliglieria: piaslre, cercbioni, perni, cbiavarde eJ 
allrezzi ""*.Non erano bambini, nfc aspeltavario i macätn 
di ogni cosa, come alcuni presumono nel nostro secolo- 

•• SALAZAB cit., 43, B, I: • Lmt fern escribiö a la Goleta a 
sa lugartenieiite, y al contador Cervantes , entregassen dos culebn- 
ms, i dos canones gruesos, y el reforzado serpentino, y doscient J 
quintales de polvora, • dos mit pelolas. " 

*» NixuLA eil., 204: • Aggeribus ad passus duccntos prop"^ 
urbemjaciis. « 

SALAIAR,46, B,2: « Mandaron haar otra tinchea, cien paf 
SOS mas adelante. > 

SANDOVAL, 130. A, I. 
'•• SANDOVAL eil., 123. B, I, med.: t Traxessen lana par« 7^ 

üot heirerias ardiesicn siempre; y se haiessen ea elUu clavot, p*^ 
cas.y hierros para ia artdleria, y otrtu casas necettarias «" ' 
campö. a 
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Tmto ö an[ico: la fucina di campo, lo slento dell'asse- 
ilio e la gelosia dei Triumviri. 

[20 lugJio i^O.] 

La matlina del venli di luglio cinquc galöc piene di 
infermi e ferili, e aicuni grippi coi leltucci per gli ag- 
gravaii soUo il comando e la scorta di Carlo Sforza 
«IpavüDO verso gli spedali di Trapani: e di lä le gaiöe 
forsero a Napoli per levarne gentc e munizioni'"'. Vi 
Pitnsero la «era del ventidue a due ore di colle: e ve- 
pdo Carlo ehe qualclie giorno sarebbe passaio a caricare 
•^' polveri, i projetü. le provvisioni e i soidati, prese le 
Posle e se ne venne a Roma, volendo dare diroltaraente 
3"apa mformazioneesatla di c\d ehe passava in Afiica, 
rerehe ne avesse a ricevere sicuro ragguaglio riinpera- 
'ore, ed mdi venirne il riraedlo. II parere dello Sforza 
'"'orno a qtieslo assedio ci 6 slato conservalo da uno di 
luei tanti dipiomatici ehe il duca Cosimo teneva in ogiii 
P^rte di Ilalia; il quaie. dando conto allo slesso Duca del 
"ngo discorso fatlo coI Capilano di Roma, ne ripele le 

Parole in questa forma'":, Nell'esercito vi 6 lanto poco 
fame, die non si puö veder peggio.... perchfe il governo 
'n mano di giovani e di persone setiza nessuna espe- 

'«nza; e quelli ehe alla venlura potrcbbero sapere, noii 
0110 chiamali alli eonsigli, e se ne sianno da handa 

»Mm" ^"'^*'* *'''•' *^- ' Saucioa milius el male affectoa Drepa- 

SALAZAI cit.. 43, B, 2: • Mandaron alUt salir at Prior d» 
•^"»(»rdia y la capilana del Papa.... todas eran cinco galenis » 

SASDOVäL eil.. (30. A, 1: . &. Napole, fueron el Prior <lc 
^'>ordw, y Fiüpin Doria.... el raorey las dio une compaüia de 
l^^a.... pebjlai, quintalet. elc. > 

IX^     '*«:i^»ni"i etc. pub. dal PALERBO cit., Dell'ABciuv. Sio». IT., 

TBEIM», Ann. Ecd., I, 4SI. 
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senza ingcrirsi in cosa aicuna, lasciando abusarsi aquei 
giovani "intorno alla muraglia. Alla quäle circa cimiue- 
cetito Spagnuoli deltero un assallo da una parte clie era 
andata a lerra; e si portarono con laiUa viltä, ehe du- 
cenlo Turclii ehe escirono dalla lerra gli scguitorono fino 
alle loro trincere, ammazzandone e fcrendone quanl" 
volseno'"'... 11 signor Principe non esce di galera, e 
tutlo giorno giuoca a tarocchi, e non manca andar qu.il- 
ehe voUa in villa con ta brigala a piacere... AI priorc 
Sforza ed al signor Giordano Orsino non k stata obser- 
vala cosa ehe fussilor promcssa...Ed ogni minimo spa- 
gnolo ha avutoardire di coraandarealhllaliani ogni vile 
azioiie: i quali non hanno servilo ad aUro ehe per gua- 
slatori, tirar rartigUeria, far gabbioni, e simih alire 
mercenarie opcre: et al primo, quando si dette la bat- 
teriä, andö un bando ehe i soldali ilaüani non ce in- 
tervenissino... In sorama, s' el si tira questa posta. 
sarä grande: ma pare disperata, considerato il valoro 
di  dciitro, e il poco ordine e manco experienza di 
fuori.» 

Dunque dissensioni ira i comandanli: lo Sforza, 
rOrsino, e anche il Doria in disparte per i'aiTOganzai'' 
don Garzia '"'. Dispcralo in quel modo V altacco äa^^ 
parle di terra; e la villona riservala ad allro metojo 
di batleria per la parte del mare, con quelli ordiiu --' 
ingegni ehe vedremo al rilorno in Africa dcl noslro U- 

pUano. 

'" Pariadellassalto dato la ooUe segtienteall' undici dt lus'''-'; 
»• SKJOMO . Vila di Andrea Doria cit., 289: . II Vicere »ml' -^ 

disfalto ehe il Doria gli avme antepoito don Gania suo emw», 

atienö da lai. • ,^,(ia)U 
ßosiocit..m,fi75,D:. / tre capi delVaitnata cnti"^ 

eroHO tra loro ditcordi. » 
NcCELACit.. i08, SI0,Si6,269. 



.il luj. t520.] CAP. C.  SFORZA. 209 

[21 luglio 4530.] 

XV. — Intraltanto cannonale continue alle mura 
scararaucce perpelue col presidio, e giornfea quolidiana 
per la fascina.Nel tempo di quest'ultima piü urajle fazione 
si aveva spesso spesso a meoar ie mani, o all'andata 
0 al ritorno, conlro certe imboscale di Mori e di Be- 
tluini attizzati da Dragat con lettere, promesse e mi- 
Dacce.Fra gli aitri erasi reso celebre un Cavaliero afrl- 
"DO, ehe non fu mai vedulo uscir fuori di cavurna o 
öl bosco 0 dl altro riposto nascondiglio, ehe non olte- 
"esse alcnn segnalalo vantaggio. Costui corapariva solo 
^'•qua or iä improvvisamenle; e lalvolla aiJa lesla di 
"0 cavalli e di circa irenla pedoni. tulto ammantalo di 

i''anco,ecavalcando nobile corsiero di bianco raantello 
ßiazzato di bajo alla criniera e alla coda. II giorno se- 

?aenie alla partenza dello Sforza loccö a Giordano Or- 
no farne la conoscenza, e portarne i ricordi. impercioc- 
e (.lordano proprio in quei primo giorno, privo della 

^ nsueia compagnia, pensö distrarsi con Astorre ßaglioni 
cumalirigentiluomini Oorentini e romani,seguendo 

«rovaoa dei laglialegna: desideroso pur di osservare 
•«K'io la campagna. e di vedere da prcsso la qualilä e i 
Jl^oiii delle tcrreafricane. Senon ehe la cavalcata andö 
jj^ 'oniano die noo si conveniva; tanlo ehe volendo ri- 
^nare tuui insieme a cavallo di piccoli, ma briosi bar- 

i, si avYidero essere l'ora giä tarda, e i guastatori 
«scorta partili dall'oUyeto. Per raaggior disdelta 
öero veduli all'Orsino cerli Tolalili pcllegrini di bei 

' ira quelle solitudJDi posarsi sulla cima degii alberi 
aolio lonlano dalla via: ed egii, ehe aveva seco so- 

^ ail'arcione 1'archibuseUo a ruoia, col quäle era 
^re bellissimi colpi, s'apparld con quello in mano 

18* 



210 LID. -VIl.—CAP. XV. [21 lüg. 1550.; 

alciuanlo dai compagni, seguendo coperlamenle Ira le 
macovic la direzione della preda.Quandoeccouscirfuori 
improvvisamenle il Moro dal bianco mantello, e con 01 
preslezza investire di zagaglia rOrsino,che in un sul.io 
gU irapassö il braccio siriislro e lo giltö da^cavallo, seiun 
dargli tempo divoltare nb faccia nö arme"'^ Egiä mc>>o 
piede a terra e sguainala !a scimitarra gll avrebbe troii 
cata la testa, se Astorre ratto corae suona il suo nonie. 
u briglia scIoUa e chj^maiido ad alta voce i compngni, 
non si Eosse gittalo pel primo e risolulamente coniro 
l'olTcnsore, coslriDgendolo a risaltare in sella, e a tugiiir 
•via- non tanto perö confnsamente, ehe colui non si por- 
lasse a! giiinzaglio il cavallin di Giordano, e non grida^^^' 
a piü riprese: Cristiani, un'allra volta piü altenli! H l'' 
glione tutlavia e gli allri, desiderosi di dargli la rI^po^^ 
piü ehe di parola, galoppavangli appresso a spron batiuio 
sl ehe il Moro per salvarsi fu costrelto di nlasciarc a,- 
Y istesso Baglioni, ehe eragli quasi ai garelti, il cn:.' 
lino predato; e senza allra novitä si soltrasse. La bn- 
gaia di rilorno pensava alla necessilä della vigilania « 
circospezione, quando si 6 in giierra pel paese neniKO 
e come ogni dilello, ancorehfe onesto, puö divenir faia'^'- 
se distogliel'uonio daH'atiendere alle cose di magS'o 
momenio ed alla guardia di sc slesso. 

Or noi leviam di terra il mal ferito Orsino, c ri- 
meniamio a bordo per curarlo: chfe avrä a fare tra brc^e 

'" NccBLA eil-, 201: t Afer rtanis.... albo equo sed «e"''"';. 
jubacaudaque.... tanta I/Viinum celcritaie invadit ut priw "^^ 
brachiwn Uli transverteret. prwcipUemque ex equo  trahat    ,     _ 
tornu^itum deßeclere poail.... Uriinm gr<^viler vulneratus ei   , 

nrioalus in caslra relatut est. • . i.j« W 
SALAIAR eil.. 60, B, 2: - Jordan Unin deseaba ^^^'T^ 

camposde Barberia.... auduvo  con la escolta. mirando, MW 

muofio, ec. • 
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piii degna prova'". E perche tuUi sogliono volgersi alla 
storia, e da lei aspettare giudizi, e loüe, e biasimo, se- 
coiidü le opere, mi sia coiicesso di soddisfare al debito 
ffiio e al desiderio delle onorale persone, rendendo a 
Dorae deil'Orsino e dell' inclila sua casa pubbliclie gra- 
zie, non vendule ne compre, ad Aslorre Baglioni. Le 
povere parole di romilo scriLlore faccian ghirlanda al 
caro capo del genlil Cavaliero perugino; e reslino scol- 
pile aliorno al suo nome in vece della corona di quercia 
ehe da aliri avrebbe dovuio ricevere per avere salvalo 
sul campo la vita di un ciUadino romano "'. 

[22 luglio lööO.] 

XVI. — Volgiamci adesso al principale avversario 
coiiiro clii si fa la guerra. Dragut giä da Ire mesi balle 
il Diare da lonlano, facendo il piü ehe puö insullo, danno 
fi vergogna ai naviganli ed ai paesi lillorani della cri- 
slianilä, coll'inlendimento di slrapparne l'armau dal- 
''Africa. Ma non per queslo i soldali e mariiiari nostri 
••aileniavano l'assedio, sapendo ehe il irislo non polrcbbe 
^rrischiarsi sulle cosle d'Ilalia, seoza eorrere pericolo di 
rcstarvi avviluppnto da forze maggiori; e ehe sulle cosle 
Ji Spagna troverebbe in guardia con dodici buone galcre 
<ion Bernardino di Mendoza a lenerlo in rispeito. Per- 
•^iO lo straltagerama non produsse cffelto favorevole ai 
''•segni suoi: anzi Tespose a parecchi rovesci, tra 
' luali gravissimo lo scacco toccatogli sulle cosle occi- 
(leniali della Sardegna; dove essendosi arrischialo a 
^rcare per far preda e per espugnare una lerra, quei 

"* LiTTA , Famiglie cetebri. — Orsini di Roma, rarao di Monte- 
"itoDdo, tav. Vni. 

"^ ANOsnio cit., Mss. oella Vita del Baglioni, p. 27: < Aitorre 
•"'"' Giordano Oriitio, generale del duca di Fiorensa, anUtto in 
"'anoagii vlio6i. » 
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lerribili isolani si ievarono a slormo, e non solo ricac- 
ciaroiilo alle uavi, ma gli ammazzarono circa quailro- 

ceülo scherani "'^ 
Dopo coial fazione piü ehe mai avviUlo, e abban- 

donato üagli Algerinl stanchi di lui, si trovö moUo ba>so 
con soli quinilici o venti piccoli bastimeoti. Nondimeiiu 
rilevando quanlo degli anliclii spiriti gli reslava, e nso- 
lüto di speiidere per sua salvezza i tesori corseggiao^lo 
iQ laiiti anni accumulali, tornö celatameQle in Barbe- 
ria, e si die a correre le maggiori cittä, picchiando alle 
porlc degli araici suoi: rapprcseiilava a lutLi il pencolo. 
ehe cgli diceva comune; proraelteva e donava laiga- 
meiite, intendcva scioglier l'assedio e far gente. Scn^SL- 
al rc di Tanisi e a quello del Caruano, fu a Sfa\, a 
Tagiora, alle Cherchere, e specialmeiile alle Gerbe, taiii-J 
ehe raccolse da ogni parte uo treraila selleceolo Moii. 
otlocento Turchi, e sessanta cavalli. Indi scrisse al Nipo^' 
in Afrodisio di lenersi proiilo pel venlicinque del niese. 
ehe egU verrebbe dalla parte di lerra a soccorrerlo, cJ 
a congiungersi con lui. 

Le Ictlere di Dragul entrarono nella piazza, come 
poi si Seppe, porlate di notle da esperlo marangone; i' 
quäle duranle il giorno, tenulosi nascoslo nell" olivcto- 
e poi ira le lenebre messosi a nuoto, prese la direzion^ 
del porlo faceudosi riconoscere alle guardie per qiicl'o 
ehe era. L'esercilo dci Mori similmeiiie, marcianJo ^ 
gran gioroale, giunse al silo eonvenulo, cinque mig''^ 
hmgi dalla piazza assediata, e Dragut la slcssa ootle d'-'' 
venlidue, venulo per marc con alcune sue galeotte, gi|' 
lossi in lerra con ollocento Turchi, per metlersi allJ 

»' NICOLA cit.,<3S: « Dragutes.... in Sardinia slrenuos c""«^' 
dam pagvm ibi capere tenfarel, circiler quadringenios amitit. » 

ItiEM, M\: • Slrenuos autem,quoshabueratDragi^es,a''^' 

Kral in Sardinia. > 
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•ta della sua genle. In somma grossa tempesla si ad- 
fcosava sul capo degli assedianti, senza ehe niuno ne 
vesic sentore: salvo ehe si udivano aggressioni piü del 
dito frequedti contro i soldati o eoolro cavalieri sban- 
bli inlorno all'olivelo'". 

;23 luglio <530.] 

XVI!.— La mallina del venticinque tre eompagnie 
u^encinquanta uomini l'una, spalleggiando ducenlo 

Qaslaiori siciliani, condolti in Africa dal Vega, erano 
all' incammiiiarsi agÜ oliveti per legnare, Acondo il con- 
aeto, quando it Vicerfe informalo allora allora di certe 
licerie correnli tra i Mori alleali faceva uscire con loro 
liire Ire eompagnie, e tutli soUo due sole bandiere, per 
oprire il numero, e metleavl per maslro di carapo don 
•Qi^i Perez di Vargas, governalore della Golella; uomo 
^, per essere piü di ogni aliro pratico delle insidie e 
l«llescararaucce moresche, era slato falto venire a po- 
•*) e irallenuto ai campo "". La colonna marciava in 
*l''ordine: otlanta file per dieiasselte righe. I picchieri 

^fmaii di eorsaletli alla vanguardia e alla retroguardia, 
*H3baltaglia gli archibugeri, alla coda i gnastaiori, a de- 
*'a c a sinislra due calene di moscliettieri. Queste genti, 
•Ppressandosi aH'oliveto, vedevano qua e lä Mori e Tur- 

^u iQ piccoli drappclli, massime intorno a certe miira- 
'* (Jiroccate pei cainpi: cd essendosi avvicinate al bosco 
•"suelo, scoprirono ÜDalmente il grosso dei nemici. 

     * NucrLACil-, 45). 152: « Superioribusdiebus nornuUos Afros 
***"> nojlrorum palantiuin aggressot esse, alioi vulnerasse, aiios 

'*offecisu, et Alv.irum ducem,...penecircumventum fuiue eon- 

•* SiXDovAL cit-, 431, A, 2: « El Virrey por atgunos Alarabei 
*** oriio (]tie loccorro venia.... no que Dragut lo traxesie. • 

NiciLi,<64, 165. 
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ehe a primo aspeüo fii stimato di quasi tremib fami. 
Dragut, la cui presenza era ignota ai noslri, e ignoü 
restö fino al lerrairio delb giornala'", erasi lenuloM- 
scosto percliö la coloiina si allonlanasse piü e piii üalie 
trincere: nia avendola oramai vicina con suo granvan 
taggio di numero e di posizione studiosamcntc scelü 
faceva dar nelle irombe, e assaltava il fronte Jello squa 
drone. A quello scontro doD Laigi Perez da bravo spi 
giiuolo correndo avanli a cavallo gridava: • Aniino 
amici, avauli, e dagli alla Irista canaglia; Santiago,e 
dagli! ."'. 

Si attacca la scaramuccia alla dcsira e alla siniäl"- 
cresce la mischia sul fronte, e al rumore tutti si riscui)- 
tono dal campo, dalla piazza e dal mare. Tulli vorreb- 
bero esser !ä: e non polendo allrimenti, ciascuno wanaJ 
l'ajulo ai suoi e lo sgomento ai nemici con allissi* 
Toci e col ronibo del cannone. Le galere specialmenK 
accoslatesi di flanco, lengono coi loro corsieri in ^' 
spello i barbari: e non ostanle la grande distanza * 
sccondo 0 al lerzo rimbalzo squartano o maciullano b^^ 
ecavalli'". UVega, vedularazione impegnata, lascia*^' 
Garzia alla guardia delle trincere, e si avanza cotle r^ 

"* SASDOVAL cit., <3(,A,2:B Ei Virrey tenia awisopor<^ 
not Alaraves que venia toccorro.... no sabia que Dragut lo tra^**"- 

NtccLA, (64, <66: • Vega nondum compcrtum habt«" 
eo die cum Dragute ad manus veniae. > 

"* SALAZAR cit., 5i, B, !: « Perez andava sin parar '*<*''"- 
a oiro esforsando los soldados, disiendoles: Ea,amigot,tnturo''' 
maia canalla enemiga nuestra. Santiaijo, y & elloi. • 

SASDOVAL eil., 1S9, A, I: « Distendo, Santiago, yäeli^ 
NuCLLA eil., Slö, fin.: •  Divi  Jacobi nomine invocalo, ' 

Hispani milites pnElium ineuntes semper facere consueverunt- * 
•'* SALAZARciL, 54, B, 2: « Otra pie^a de unagalera,datidof^ 

mero dos saltos m (ierra, at ter^ero diö a un hombre do cflW**'" 
el cwrpo; y (o hiso pedagos. • 
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servo, opporlunaraenlegiugnendo a^ostenere la colonna 
sul [erreno, dove non cede un paimo.Iri quella le mauiche 
dei mosclielUeri si spiegaiio con sovercliia largliezza, 
intesi a coprire le spalle dell'orJinanza, si come i ne- 
mici uiinacciano girarla; e il Vicerfe manda Luigi Perez 
a raccogiierli a segno. Giä don Luigi ha rannodalo il cor- 
tlone di siuistra, e giä galoppando irapassa alla deslra, 
doTe trova maggior difficoltä, e piü fiero risconlro: 
nieiitre chiede soccorsi per ricongiungere allo squadrone 
i'aiira manica, uoa palla di schioppo di un beduino 
apposlalo sugü alberi lo coglie nel petlo, e gli escc da- 
EÜ arnioiii *'\ Senieüdosi ferilo a morle, volge le briglie 
per metlersi Ira suoi: ma prima di polervi arrivare, 
faJe niorto in lerra, e il cavallo gli si ferma allalo. I 
«usulinani in furia per averc il cadavere, gli Spagimoli 
'f furore per ricuperarlo. Si viene alle streite: scimi- 
ürrecünlro spade, lancie conlropicclie, schioppi contro 
ärchibusi, saelte coniro pugnali. Conluttociö gli Spagnoli 
raccolgono la salma, rimettonla di traverso sul cavalio, 
* si rannodano allo squadrone. 

Iiitanio i guastatori, come se nulla fosse inlorno, 
^^evano compilo il lavoro della fascina, e preso il ca- 
'^'co delle legne e delle ramaglie: perö il Vega ordina 
'"c dalla stessa parle, cioc dalla sioistra, si riliri al 
•^nipo la colonna, ed esso stesso mettesi alta coda per 
^^steoere i suoi, e per lirarsi appresso i nemici soUo 
'' fuoco delle trtncere'". Marciano in ritirata: sem- 
f*"« colla faccia volta al nemico, sempre comballendo, 

'" SALAZA», 55, A, I: « Dieron a LMS Peres un etcopetapopor hs 
^^- 'ive la pelola de el le saliö por los rinoties.... bolviv las rien- 
***•— cayö muerto en el llaiw, y el cavatlo separö. » 

'" SALAZAR, 55, A, 2: • Sabiendo el Visorey que la faxina y 
^•^«"a ecAa,... la mandö Ucvar alcampo.... y mandö relirar el 

i^dron.... relirandote el roslro a los encmigot y peUando. • 
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e serapre incontrali da genle fresca di soccorso. Note- 
vole in quesla rilirala il ricordo dell'artiglieria dt com- 
pagna maneggiala sui carreUi, per tenere aildielro U 

piena dei baibari "". . 
In quel raoracDto Assan-rais ehe dalle sue lorn 

vede io squadrone in ritirala, Dragut sulla pesla, ü le 
trincere pm ehe mai sgueroite, caccia fuori della pia"^ 
il presidio, risoluto a fare l' estrema prova di spianar. 
i lavori, di ehiodare le arliglierie, e di dar mano a^ü 
amici, secondo le islruzioni da Ire giorm ncevuie. ^'- 
costui fosse riescilo nell'intento, la carapagiia di Alro- 
disio sarebbe a ricordarc tunesla quanto quella d A' 
geri. Ma den Garzia b sul posto, e quivi di V^^J^,'^ 
sostiene T assallo di Assano: il Ferramolino ding   • 
fuochi sulla froole delle irincere, fianclieggiale pei U' 
radente, e muiiite di moile arliglierie e di archibu.oi: 
da posla. Ambedue scopano d' infilala a metraglia; ^'^^ 
Viceri: Irovaodosi oramai vicino, rimanda denlro "13 ^ 
mano niaggior rinforzo. Falte inutili e disperate pro^ 
con moUa slrage de' suoi, Assano si rilira in fretia- • 
lanlo preslainenle fa cbiudere le porle innanzi al riiu- ii-_ 
dei nostri, ehe molli dei suoi, per rientrare nella pia^^ 
sono eoslrelli gillarsi a nuolo nel raare'". ^ 

Dragut collo sguardo di pirata aveva seguiie U''' 
le fasi dei combatlimenlo. Vedeva inlatlo lo squaJroi ''• 
rimessa la fascina, ricacciata la sortita, assiciirale_^ 
trincere. TuUo al rovescio dei suoi disegni. M m P|.'^^ 
cipio per sorpresa, nö appresso per forza, nö m '^^ 
pel concorso dei nipote, non aveva mai potulo ven^^ 
a capo di nulla. Molto meno confidava di viocere   -^ 

•» Bosio dt., 111, 274. D: • Conducendo massimamtnte tl 
aictini pezjetti d" artigtieria da campagm. » 

"' TnoAscs cit., lib. VIt, n. 6. 
NüccLA eil., 465. 
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fampaiiienlo, niunilo di argini, di fossi e di numerose 
irtiglicrie. Pressato d;illa voluhile accozzaglia della gente 
raccogliticcia, tirossi indielro. Spese la noUe in consulte 
itiutili, e il giorno seguenle sciolse le bände dei Mori, e 
se ne tornö coi Turclii verso le Gerbe. Di li tanto me- 
glio, quanio da luogo piü vicino e sicuro, altese a con- 
siderare il procedimento delt'assedio: sempre pronto 
aJ ogni occasione ehe mai polesse la forluna meltergli 
avaiiti. 

Cosi passö la grande giornata del vetilicinque, nella 
luale si parve in lullo il suo splendore la bravura e la 
ferraezza delle fanterie spagnuole, ehe non avevano pari 
in iiuel leinpo per stabiliiä sul lerreno, secondo gli ordioi 
conclie leaveva discipUnate Gonsalvo. Si parve eziandio 
•'aniico metodo delle milizie deputate a combaltere alla 
^Picclolata, in branclietli o in cordoni dislesi ollre alla 
'roiiie di ballaglia, come fanno oggidi i bersaglieri. Di 
N ci ritornano le arliglieric ininute da campagna coi 
loro carrelli; e notiamo i bei tiri di riinbalzo delle ga- 
'^re a dislanza di piü ehe due miglia. Nu vuolsi lacere la 
^^ia direzione di tuUi i capitani dal raare, sul campo, 
^'e trincere; e l'inlrepidezza dei guastatori nel com- 
Pi'^re il loro servigio sotto il fuoco del nemico. 

;30!uglio*550 1 

XVIli. — Dato il prirao governo a circa dugento 
'ili, e resi gli ullimi onori a un'oUaraina di morti, 

'rtcialraente al prode don Luigi Perez, tornö netl' eser- 
*^''o e neir armata la consueta giovialitä, cresciuta dalia 
'peranza di successi migliori. E perchfe gl' infermi in cura 
^^esseroa essere meglio provveduti, senza crescere fa- 
**'*lio ai combatlenti, ordinarono a Marco Cenlurioni, 
'"ogotenenie del Doria, di portarli con dieci galere agii 
*Mali di Trapani; e poi esso scorresse infino a Napoli, 

'^'tsuiiion!, Cuerra de' Pirati. — 2. i9 
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a Livoroo, alla Spezia e a Genova, per raccogliere da qnei 
centri |?en[e e miinizioni, secoitdo Tordine dell'Impcra- 
lore a tutti i suoi minislri in Italia, Innlo ehe 1' impre>a 
d'Africa giugnesse a buon leniiine "\ Qiiando sniparono 
le dieci galC^e del Cenlurioni, si aspettavano di ritonio 
le cinque dello Sforza; e al teoipo stesso Dragul sguinza- 
gliava alcune delle sue fuste per codiarne i moviinenti. 
e per iion l;isciarsi cogliere, come il vecchio maestro, 
con luLU i legni in un punto solo. 

Qui mi vien bene aggiugnere alcuoi fatti minuli 
di cosloro presso la spiaggia romana, durante l'anno 
del giubilöo: fatli narrali da scritlore conlemporaneo" • 
Tre ladi'oni, sciolti dalla brigata di Dragut. eransi messi 
in sociclä tra loro, e in busca pel Tirreno: chianiavasi 
l'uno CaraetlD, i'altro il Bagascia, e 1'Ultimo il B^l- 
lato. LadrI nomi, come ognun sente, e certamenle im- 
posti dai nostri e loro amici, conforme ai meriti. tis\ 
\enivano con Ire legni, due fusle e un brigantino:e in- 
sieme di notle al primo abbordo presso Napoli caltivaroiio 
una grossa nave carica di vini, ehe il vicerö den Pietro 
mandava in Africa a den Garzia suo figlio.Fecero schiavi 
il capitano e i marinari, e mandarono alla Gerbe mari- 
iialo il bastimento e il carico. Poi volsero all' isola di 
Venlotiene per racconciarsi e dividere i guadagnl minuii. 
Dopo cinque giorni alzarono la vela alla volta del Circeo: 
ma sorpresi da grosso forlunale rifugiaronsi a Ponza, 
dove sleltero dieci giorni a riJosso. Indi ripighala la vi^ 
per raaeslro, preslo ebbero 1'inconlro di una iarlana 
con venli passeggeri, usciti anche essi al buon lemp» 

*" NiciLA, 175: Marco Cenlurioni negolium datur ul cum^f 
rem triremibus Genuam..,. inde Libarnum.... impoaitisqM milil'i"*^' 
recerlerelur. > 

SAI-AZAII,57, 59, 6". 
•" SALAZAR cit. 40, A, I; 63, A, B, 61. 
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<la Gaela, e vöHi cheli cheli alla Fiumara di Roma ed 
alle indulgenze del giubileo. Pensate rubalderia di Tur- 
clii I presero a iin Irado pellegrini, marinari e lartana; 
e consegnaroiio ogni cosa al Boliato, percliö coi suo 
bngantino di scorla menasse gii schiavi e il naviglio al 
mercato della Maometta. Le düe fusle vennero avanli 
alla focc del Tevere, cercando se allrl volesse enlrarc 
od iiscire senza spese di rirabarchio: ma scoperii dalla 
lorre Bovacciana, allora piü propinqua al lido, e salutali 
fii alcuiie canijonare, lirarono oltre. Non furono guari 
lonlano, ehe si parö un baslimenlo di Civitavecchia 
direlto al Tevere: ed i pirali  addosso. Allora il pa- 
<lrorie non potendo tornare addielro pel veolo di Po- 
nenlemaestro, ak volendo allargarsi a mare, animö la 
sua geoie, distese luUo il cotone, aggiunse sei remi, 
« prese a correre verso la Fiuraara, serapre tenendosi' 
öalla parle di lerra il piü ehe poleva. Le fuste piü leg- 
fitire, e foniite di niaggior reineggio, dopo strettissima 
«t^-^ia giä giä erano per investirlo; e allora il padrone, 
ehe aveva anche a questo provveduto, mollava la scoUe, 
Jiava fotido a due ferri, e abbandonava il bastimeoto, 
'«?gondo collo schifo e con lutli i suoi marinari a sal- 
^"'"nenlo in Ostia. I pirali nondimeno salparono ie äü- 
•^ore, menaronsi il baslimenlo, rubarono ogni cosa, e 
f*" l'abbandonaroßo quaranla miglia al largo. 

Questo falle pose di mal umore Camello contro il 
3gascia, perche costui sconsiglialo nella caccia aveva 

••oppo stretto il nemico alla spiaggia, in vece di sfor- 
^rlo ad allargarsi; e con ciö cresciulo favore alla fuga 
^'="e persone. Ebbero Ira loro di male parole, e si sepa- 
^'"oiio, dicendo il Bag.iscia volersene lornare in Barbe- 

i" per Lisogno di panaiica. AI contrario se ne andd solo 
^ '^tiba, duve scoperto dalle guardie, e assalito da due 
"^^o\n deil'isola col rinforzo di molti soldati,combat[ö 
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lunga pezza, del(e e toccö le busse: nia in fnie gli riu>ci 
di sLiuicciar vi&, lullochö mal concio; e corse a npa- 
rarsi prima in Bona, poi in Algeri, dove fece mercaU» 
del boUino e dei prigioiii. 

Camello alliesi solo rcslö sulla Spiaggia romana pei 
due giorni, e poi navigö a Talamone. Cola ebbe incomru 
quallro galeoUe di Dragul, appartenenli alla scluuiiu 
di un allro sluolo: e luUi insierae qaei furfanli fcc.-r- 
gran baldoria  per 1' allegrezza di esscrsi inconirati 
dandosi a vicenda  S'uno T allro le nolizie di qi^iii" 
avevano lasciato in Africa, e trovato in Italia. A>i|lJ- 
rono quallro giorni insieme, (ino a capo Cörso; vo\^> 
divisero, conlinuando le galeoUe a ponenle verso u 
Spagna; e tirandosi Camello a oslro per la Corsica ^ 
per la Sardegna. Nella prima isola prese un pover 
prete di campagna nelia slessa sua pieve, fuggUonc 
precipizio U vicario piü deslro e piü giovane. h^^^^ 
dcgna ghernü due fanciulü clie nuolavano per soliaz^- 
alla riva.  E prolungandosi per quelle cosliere, op 
nolle gillava in lerra dieci o dodici uomini a far pre* 
per  le campagne, allaccandosi a lulto, posto ehe = 
potesse Irasporlare. Ma essendosi i Sardi riscossiy" ^^ 
pife chi a cavallo per ricuperare le persone e le t;o>^ 
perdute,   indartio   Camello  spese allri  oUo giorni ^ 
ronzare intorno a quelle rive: tullo era guardato 
difeso. Perö volse la vela verso Biserta, rendendo sj 
raalgrado onorala lestimonianza al!a virlii dei Sardi   • 
Trista condizione della dimora, dei viaggi e dei COü' 

merci per le nosire marine. 

*» SALAIAR eil., 63, 64. 
P. A. G., Medio evo, I, 206, 208, 210. 
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XIX. — In quella Carlo Sforza, spedilosi da Roma, 
e ripresa a Napoli la capilana e le munizioni ehe ho 
Jeito, veniva a golfo lancialo verso 1'Africa, non senza 
cacciarsi dattorno lo sciame dei pirati, dalle cui mani 
alle Eolie pur riscuoleva una fregata napolilana con tuUa 
'3 geiile'".!! suo riiorno aU'annala ed al campo,chefu 
i' irentuno dello stesso mese di luglio, ravvivö la spe- 
rani^a di sollecita espugnazione, e piü ehe mai rivolse i 
peiisieri alirui alle bailerie di eosta verso la marina, 
siil Jobole della piazza, secondo ehe egii aveva sempre 
proposlo. Di queslo suo pensamento, con lunghi e slrin- 
?eiili discorsi, durante la traversata, erasi studiato di 
lar capaci i due ingegneri ehe aveva preso seeo a Pa- 
'crmo: eoi quali per maggior convineimento, e prima 
<ii meliere piede in lerra, scörse a beilo studio luUa 
'nioriio la penisola fortificata, scgnando col dilo a quei 
s'gnori i pimti ehe megüo degli allri polevano essere 
wn buon succe^so baltuli; e pigliandone i rilievi dalla 
P^ippa del suo schelrao "\ Seguo in questa parle la peri- 
^|3di Carlo Bolla, ehe usa la voce Scliehno per sincope 
*^' palischermo, quasi a ogni pagina del Viaggio intorno 
^' ?lol)o: e per questa stessa ragione mi sembra lermine 
'Dollo acconcio ad esprimere per eccellenza la barca as- 
**giiaia all'uso personale del comandanle: perchö come 
*' dislingue per la riechezza e nobillä delle forme, cosi 

" SALAZAR , 46, A, i: « El Prior con la capilana del Papa. .. 
'"* «1 frwca de la fusla.... y topö la fragata que a salvamiento ve- 

'" SASöOVAL cit., i3i, B, 2, med.:   • Dixo  Espinom que, 
^"do venia de Sicilia, avia reconocido per el mar ser aquella parte 

"•a« ßaco de la plaza ,yqucd«lä seria Victi dar le baUeria. » 
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;iiiclie vada per !a concisione e forza del nome mcglio 
in armonia colia dignilä della persona '". 

I due iiigegrieri, cliiaioali con gran pressa dalla Si- 
cilia dopo la b^Llnglia dell* Oliveto, e indi mcnali al 
campo dalla prima galöa di passaggio per quelle parli, 
ehe fu proprio la capilaoa di Roma "', passano ambedue 
presso ehe ignoti nella storia dell'arte; e perö piü nie- 
ritevoli di Special ricordo, come abbiam dcllo del Foi- 
ramoliiio. II primo, chiaraalo Andronico Arduiui, oriuiiJo 
di nobile famiglia messinese'", nato in Rodi, bombar- 
diere di vaglia in quell'assedio, faltosi poscia seguac? 
del Martinengo, divenne eccellenle nel maneggio üfllo 
artiglierie, negll ingegni delle maccliine, e nelle tlo;- 
trine della nuova fortificazione mililare'". Duiique Ji 
origine e di scuola italiana, quanlunque per andare mo- 
glio a'versi dei padroni di Spagna si facesse chiamarf 
coi nome di capilano Spinosa, si come ripelono seiu- 
pre gli scriltori di quella nazione'". 

'» CARLO BOTTA , Viaggio attorno al globo, di Dahaut de Cdiy- 
I, 7, 39, ^t9, <30. 136, HC, elc. 

ARIOSTO, Orlando Für., XXXVl, 7. 
'" SALAZAH cit-, 60, A, 1: • Despuesel dta de Santiago,... «f"' 

bieron.... a .indronico de Espinosa ingeniero del reino de SiciUa, q"- 
fueise a servir al campo imperiat sobre Africa.... de mas dt H'i^""* 
MoUn. > 

lUEii,68, A, 2: • indronico rfe Spinosa ingeniero, q^' ' 
Visorrey a CecHia embiö a Uamar con diligencia, te cmbarcö y ["'• '• 
campo. » . 

'" Ev«ANPEi.K I GiETA!<i (loarchese di Viltabianca), la 5"""" 
nobile, in-4. Palermo, 1757, II. 387 : « Ärdumi famigUa onlicA'**'' 
tita iMisinese dei tfmpi dei Normanni. a 

»• Bosio cit., 111,886, A,B:. Merilo dl Arduino rodiolto.g'^ 
bombardiere e vassaüo della Religione, il qu.ile dopo aver ten' ^ '• 
prior Gabrielle Tadino di Marlinengo, faltoti mollo perdo et ^^^ 
in fabbricar macchine, sljoa al soldo del Vicere di SiciUa, e '" 
milisia spagnoltt si faceva chiamare il capilan SpinOta. • 

'" SALAZA» cit., 72, B, 1,2.—SANDOVAL cit., 431. R. '• 
•>% 
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DeH'allro parlano quasi tatli implicilameote; ma tl 
solo Orazio Nocella da Teriii, allere e teslimoiiio dei 
f:i[ii, iiei coinmenlüt'i slnmpatl in Roma, esplicilamenle 
ricorda il nome, dicendo'": # Presa la citlä dl Äfrodisio, 
In le inolle provvisioiii del Vicerö vuoisi ricordare ia 
iroposla di renderla piü forle, e piü difendevole, anche 
con poca genle. Laonde al signor Prato, nobile architello, 
tli cui si serve continuamente per le sue fabbriclie, e 
per le fortiücazioni delle cüLa e d' aliri luoghl, die'coin- 
»lissione di faroe il disegno, e di mandarne la ligura 
aii'Iiiiperatore, lavorala e finila come si costuma per 
luostiarne l'arlificio.... II modello, preslanienle com- 
P'JsLo, fu presenlato a Cesare da Giovanni Ossorio di 
Üuignones, insieme colle notizie della felice espugna- 
iione e conquista.» Dunque anche il I'rato era presente 
3l eampo, e pigliava purte aU'espugnaziooe, e aveva il 
fjrico dei lavori, quanlunque non sia espressamenle 
^ritio dal Salazar e dagli altri'". II oome del Prato 6 
cerlamente ilaliano, come ognun vede, e forse di quella 
slessa famiglia da Lecce, donde un secolo prima si era 
Ciiierato Leonardo Pralo, cavaliere gerosolimitano, cui 
' sovrani aragonesi avean dato il carico dt riparare le 
^•iriKicazioni di Olranto, dopo la celebre cacciata dei 
Turclii "", Ora ehe abbiamo fra noi  il Ferramolino, 

'" SLCULA cit., 2S5, 266: • Quamobrem Prato nobiii architecto, 
^^'it Opera in cedificiis conslmendis, urbibusque ac Icit tnunicndis 
K"'re» amdutf ud'fur, negotiumdedit.... u( munilior ürbt fleret, et 
""»•»diri passet.... et formam exprimeret ad archiiecturm leges.... ad 
^"'aremtniumidam. » 

"* SiLAZARcit-, 85, A, I, med.: »El Visorey en Afrka.... dexo 
"" '"oeniero. para que haziesse reparar. • Quesli i il Prato. 

"* Äsrosio DE' FBBRARI, dello Ii. GALATEO, Succcwi dell'ar- 
'^^ tunhesca in Otranto, tradolti dal Maraiano, io-i. Napoli, 
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r Arduino, ed il Pralo, passiarao a considerarne lo operc 
iiiagistrali. 

[4 «goslo 4550.] 

XX. — Dei lavori precedenli sul campo non fa Iji- 
sogno altro commenlo: gabbioni, fascine, terrapionj, 
fossi, trincere, e due parallele, secondo il melodo ordiiia- 
rio. Dalla parte della piazza due nmraglie, 1' una a riparo 
dcli'altra, il fosso in mezzo, la breccia diniciie,rassülio 
impossibile. II Ferramolino si volge alle mine: ma non 
puö carnmifiare di lungo sottcrra, dove a ogai passo in- 
coülra due ostacoli insiiperabili; pieira viva, ed acgua 
raorta "'. Condizioni geologiclie necessarie del silo, 
quando si dice rupe presso al mare solloposta a monti 
piü alti e vicini. Veimli gli allri Ingegneri, deliber.iiii> 
insieme di accoslarsi alla pi;izza e di attaccarle il mina- 
lore per mezzo di una galleria di niiova forma, e acccn- 
cia quaulü piü si puö alla qualilä del terreno. CavameutJ 
fmo a Irovare il macigno, ripari lalerali di terra e fJ- 
sei na, e copertura superiore di Iravale e paoconi JJ 
nascondere e direndere i lavoranli e i minalori. 

[18 agosto 1550-] 

La galleria divisata venne presso die compiuta.no" 
ostante il fuoco conlinuo della piazza, e ropposizione ^L'; 

nemici vigllantissimi ai nostri daniii. Sc non ehe la noiu' 
seguenle, ehe la travata s'appressava alla scarpa J"^' 
muraglione, quei Turcbi terribili  dalle loro feritoj' 

"' SASDOVAL cit., 134, B, I, mod.;  « Comenrase la trin'-hf' 
mas kallaron lanta agua.... juntando con et muropara gue pudus''- 
picarle y mtnarle, a 

ADBIARI cit-,289, B: * Havendoprima lentatocave totterra. 
per andare coporti alle mura per iscalsarle et abbatterle: nW "•''•' 
era gioialo, ehe le mine intoppavaao in pietra dura. > 



I--?. l-^"'-. CSV.  C. SFOIiZA. 32J 

aniianiarono i palchi di calrame, e vi giltarono sopr.i 
giuiico, ginestra, stipa e fuoco; a spegnere il quäle per- 
clie niuno venisse apposlarorio luüa la loro archibuseria. 
i'eiBate il Ferramoliiio \h sollo colle troiiibe, coli'acqiia 
e colla lerra ad alTogare ed a viricere 1' irtcendio: perisate 
lut'gli allri a replicare catrame, Uzzoni e arcliibugiate. 
I'i sotnma Ire volle domale, tre volle riaccese le fiamrae: 
murondovi raolti soldali e guastalüri clii coUo, ctii tra- 
liuo: e urlando i Turchi ad ogni bei colpo dalle feriloje 
liasse del torrione. Finalmenle loccö una palla in fronte 
al i'erramoiirio, ehe vi r'esto gelato sul colpo'". Proile 
eJ iiifülice ingegnero! treppe ralBdalo nell'arle lua, 
lasciasti le ossa ascose nella lerra dei barbari, e 11 nome 
presse ehe obliato nel luo slesso paese! L'esliemo vale 
dßilo storico scusi il monumenlo della tua toinba, e 
'tnga Viva la memoria delle tue benemerenze neiraffetio 
*iei posteri, dovunque aliigna cortesia. 

:28 agoslo *S50.] 

Sotientrö TArduIno aila testa degli ingegoeri, prese 
'3 direzione deH'assedio, e depose il pensiero delle mine. 
l-oino rmovo, doveva far iiovitii: venulo dal mare collo 
Sforza, doveva sforzaredal mare. Mutö subito la postura 
^^^Q batlerie. Salvo aicuni pezzi di fronte, presso al 
l^ölro del campo e del quartier generale, trasportö 
'I roslo di grosso calibro aireslreuia deslra per bal- 

'" STELLA cit.. 640: • PerramoUnus. architector et machinator 
^•'elUns. cum cuntculus jam prope pomerium egisiet, glando tor- 
•"enlarja sectiadum fronlem ictut est, > 

NLXüLA eil., <82: « FeiTamolinus, optimui archUeclor tt 
^^^hinator Ccetaris.... cum tectum cunkulum agi curarel, glandis 
*^'* in caput secundum froriUm interiit. » 

SiLAZARcit., 68, B,2, fiD.: s A Hernan Jtfvtin dicron un 
"•''ptlaso por los pechoi, de que muriö. • 

SssDovALCit., <3l, B, 8. 
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tere l'uUimo angolo della fronte verso levanle; dove il 
muro, per essere sul pendto della rupe, non moRlava piii 
grosso di seile palmi, e pareva privo di contralToili an- 
teriorie di fosso. AU'alba del giovedi venlotio di agoMo, 
essendo ogni cosa in punto, I'Ärduino apri il fuoco delia 
nuova baiteria, e se ne videro subito effelli stupendi'". 
La debolezza del muro, la grossezza de! calibri, ia vici- 
iianzadi dugencinquanta metri,epiüdi lutlola direziono 
normale dei colpi fiicevnno a pezzo a pezzo cascar giü la 
muraglia, e con lale prestezza, ehe quei di denlro imii 
eraao in leinpo nfe a sgombrar ie macerie, nö a riparar 
la roltura. Indarno i Turchi abbarcavano lavole, terrae 
fardelli di cotone e di lana ; indarno Assano in persotiJ 
conduceva al lavoro gli operaj; indarno lagliale e tra- 
verse. La noslra artiglieria scopava ogni cosa da qiielia 
parte: e non restava ehe un po'di torrionc a dcEnolire. 
peixliö senza moleslia dei fianchi si polesse ordinäre a 
sicurlä r assailo. Ma quel lorrione slava duro, CüIDL' 

gii altri della fronle: sLrigneva U tempo, bisognava far 
preslo, non dare agii assediati la conioditä di ripanire. 
In somma era necessario ajularsi con liri perpendicolan 
dalla parte det mare. 

E perc'he il liiogo ristretto, Ic acque poco fonde. <-* 
la suggeziotie alla niimerosa e terribile artiglieria d.'i' 
piazza, non permettevano senza gravissimo pericolo ii 
ronzare delle g.ilere, come si era falto a Corone, 'iH^ 
Golelta e a Caslelnovo, si pensö adoperarvi una mac- 

'" SALAZABcit.,69, A,2prtnc: « Jueves a la noche veynle y li*'' 
de agosto, hisieron planlar piefos gruesas, y al romper del alva 
otro dia contenc-aron a jugar.... estaban a doscientos y treynta p^ 
iot.... cogian mas en lleno.... hizo grande operaHon. • 

SAsnovAL,<3ö, A. I. — Nüla ehe nel j550 e mese d•a?"«'^ 
il ventisetle era mercoledi, dunque il giorno seguente k gi**"* 
ventotto. La noUe deve iotendersi precedente. 
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ehini navale, cui era riserbato finalmente il vanlo prin- 
cipaie deila viuoria. 

[31 agosloieSO.] 

XXI. — Qiiesta niüccliina doveva essere in sostanza 
unngrossa balteria galleggiante da accoslarsi facümente 
per mar(i al putito volulo sbrecciare; luaccliina di gran 
piazza, formata con due navigli incalenati in un sol 
corpo, fornita da moUe e grosse arliglierie, e ben ripa- 
rata dalle offese nemici)e per sicurezza di sfe stessa, del 
pe^zi e dei serverui. Fu pronta in pocbi giorni: e tra 
poco ne vedremo meglio ia costruzione e il servigio. 

Inlanlo se alcuno domanderä il nome deil'egregio 
inveiitore, deve mellersi nieco ira le varlelä dei libri e 
tielle sentenze. Cbi dice il Ferramolino, per averne la- 
scialo il disegno prima di morire: chi ne da il merito al 
^oria, 0 al Vega, o a don Garzia; cbi propriamente al- 
' -^rduino; cbi dice esserselo preso da se Giulio Cesarc 
^raiicaccio; e cbi doversi cercare piii abbasso un siciiia- 
^'öjiin galeoUo, uno schiavo, un rinnegato'". Dunque 
P^ssiaiao conchiuJere ehe gt' invenlori furono lulü: e 
tarilo meglio Ia diversitä deile allrai opinioni confer- 
""srä Ia noslra, qiianio b pur vero ehe gli uomini, 
^^'•ßlh dalle medesime necessitä, lornano sempre agii 
*'essi ripiegbi. Fio dai lempi di Miirid^te e di Scipione 
*' suno visle inacchine composte con due o piii basli- 
''"^"ti incatenali Ira loro: ne paria Tito Livio, Appiano 
•'fssandrioo, Feslo, Vegezio, Vitruvio'". E senza ao- 

j        Bosio eil-, III, 276, B: . Dänno alcuni Ia inliera lode al bei- 
'•Wjfno di don Gania.... aliri affermano die fu invenzione di un 

^^  3a(o di nasione napoietano.... altri di un forsalo, tiltri di uno 
'•" "(rioano.... ma siasi di chiunque.... non deoesi defraudare 

^ ^^r:ia e Arduino. » 
'ESTi;s, De verbor. tignific, in-+. Amsterdam, 1700: n Sam- 



dar lanto lontano, per ogni altro lempo si ö vedulo nei 
noslri porti spianare in lungo e in largo gran piazza sopra 
aicuni bastimenti legali insieme, volendosi nunire in 
mezzo al mare per raaggior sollazzo moUa genle a danze, 
a convili. e simili'". Dunque senza prelendere vanto di 
bell'ingegno poteva tacilmentechiunque al modo istes.o 
proporre di pianiarvi il giuoco di una balleria di grossi 
cannoni; come gli anlichi sopra due o piü bastmienu 
collegaLi pianlato avevano gli arieti cozzanli, le lorri 
mobili, le scale volanli, e i ponti di assallo e di tra- 
ghetto. lo slesso nclla sloria marinaresca de! Medio ö>o 
ne ho parlato diverse volle; e piü vi ho messo la spe- 
ciale descrizione di una di queste macchine, vitloriosa- 
inenle spinta l'auno 1218 ad espugnare la torre del Mio 
innanzi a Damiala'". Si faceva doppia, o scempia, " 
tripla,secondo il numero dei baslimenli componenli.e 
lin dalla rimota antichilä pelasga con voce comune ai La 
tini ed ai Greci si chiamava la Sambuca, per la ragion^ 
dei canapi obbliquamenle dislesi tra la torre, 1 arie 
e la scala, alla siinililudine delle cordc tra il coipo 
l'arco nello slniraento musicale dello stesso norae. 

Venuta poscia l'invenzione delta polvere di guerra, 
e smessi gli arieti con tuttoii resto.nondimeno la mac- 

bnca.... Organi genus; etptrzimmudimn ,liam machinam «PP^'||^^ 
,ma urbes expugnant: nam sicut m organo chorda, sie in '"» 

fimes intertduiitur. » 
Livius, Rom. hiJt.,XXX, ^0. 
APPIAMS, De bell. Mtiridat. 
VECETIUS, De re mUit., IV, 21. 
ViTBi'^'irs, Dearchit., X, ult. 
Lipsiirs, PoliorceL, I, ^6. ,„ 

"' Ni-cuLA eil., 135: . Machina in pulcherrimo MessamP^^^ ,^ 
ludicra navalisiiugJ'<£spectand(B causa, conslrucla fucrat. a l ^ 
ea conwdum prindfibus viris primarisque [ojminis celebratum. 

•*• P. A. G., Medio evo, I, 362- 
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t'iiiia coiiservöl'islesso nome di Sainbuca,perchö ordi- 
nata allo stesso fine. Perö invece dei vecclii arnesi si form 
dei nuovi cannoni; di ehe lio pur delto qualcosa nel mio 
Mdrcanlonio Colonna per l'aniio 1572, quaado una mac- 
cliina di questo geoerc per espugnare Moüorie fu cosLruila 
con pessimo effelto dall' archiletlo Giuseppe Buono"^ E 
qui caico a bello sludio il cognome deil'arcliileUo, e 
«Jico Buono, percliö cosi leggo nei Documenli colonnesi 
e vaticanl> cosi nelle storie dell'Adriani üorenlino e del 
Sereoo romano, e cosi nelle scrilture dei contempo- 
ranej'"; non trovandosi altrove Bonelio, ehe ne! Paruta 
veneziano e posteriore, cerlametile pererrore di slampa 
0 sitnile. Accade a cliicchessia, anche ai piö diligeiiti ed 
assennati scritlori.Valga per luUi l'esempio dei chiarissi- 
i»o Carlo Promis, allrettanlo doUo ehe accurato. il qiiale 
londimeno, preso in un punio da cerla vertigine tra il 
twio e le nolo, confonde In pociie riglie iiioghi, tempi, 
e persone: Buono con Bonelio, Afiodisio con Tripoli, e 
'"ullima campagna della GoleLta raetle nel 157"2, ehe fu 
recisamente due anni dopo, ai venlilrö di agosto 1574 "". 
^on fo io professione di censore: nia ho robbiigodi difeu- 
•Jere la verilä slorica. e di mantenere gli assunti miei. 

Dunque i noslrj capilani volendo LaUere la plazza 
*l3lla parie del mare, facilmenle coavennero di metlere 

'" P. A.G., M.A. Coloma.iiO. 
'" ARCHIVI Colonnese e Valicano prodotti e citati conliiiua- 

•^-ntenella mia Storia: e nei Ducumenli fiel THEtnEtt,Ann. EccL, 
• '• P- 484, Lettera di Paolo Giordano Orsini al Card, di Como, 28 sel- 
"ibre (372, dall'armata: o Si e alteio afabbricare una macchina 

*"• consu/tfl di Giuseppe Bono archiletlo. » 
ADRIASI cit., 922, ult..- « Giuseppe Bono. n 
SEBESO cit-, 308, Qn.: • Giuseppe Bono. • 
THEINER, Ann. EccL, app. t. I. p. 481: a Giuseppe Bono. » 
CARLO PROMIS, Gli tngegneri mHitdri ehe operarono o scris- 

'-'•0 in Pieinonte dal MCCC al MDCL, in-8. Turino, <87(, p. 28. 
•^coiiiLMom. Gaerra de'Pirali. — 2. - 20 
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allo sbaraglio due sole galere: uaa genovese, chiaraata 
la Brava; ed una siciliaDa, detta la CalifTa. Alle quali, 
avendo preslaniente levato alberi, antenne e ogni allro 
attrazzo, allraversarono gli alberi stessi e le antenne 
loro da poppa e da prua, incatenandole insieme tanto 
streltamenle, da formare un ponte solo, non soggetto a 
barcollare perchö equilibralo sopra due punli stabiÜ, 
cioö Sülle due chiglie. Pol le maestranze spianarono !a 
coverla; e avaotl a cbiodar panconi, a livellare pialtc- 
forme, a condurre parapelli, ad aprire träniere, e a 
raeuervi per riparo gabbioni terrapieuali, alti di palnii 
dodici, profondi di quindici; e ben rislrelti con Iraver- 
soni, punlelli, bracciuoli, legami, cbiovagione: fortis- 
simo e portentoso lavoro. ludi il capilan Arduini inca- 
valcö alla banda destra della maccbina nove pezzi di 
arliglieria grossa sui carri da csser maneggiati lanlo co- 
laodamenle quaiilosopra qualuiique pialtaforma murala; 
e perchö la maccbina meglio avesse a sosteuere il gran 
peso, ed a resislere ad ogni percossa del oeinici, la cir- 
condö con una gliirlanda di bolti vuole, ben cliiuse e 
slagne, ed iiubracate a corlo per disolto alia carena : 
Lavoro eseguilo preslo e bene dalle oavali maestranze; 
e copertamente dietro alle galfee ed alle navi dell'arma- 
la, perchö i nemici non ne avessero seniore'". 

•" SALAZAR cit.. 70, A, ^, 2: • Ei PHnc/pe mm&bUqakra ^^' 
mada la Brava, el Visorey la Califa, quales Espinosa hiio jxtnfar. 
ligandalas con davaxon y madera.... hiso sus Ironeras.-.- cercolas oe 
bolas belunadas, puso por costado nuevespiesas grtiesas de Ardlterw" 

SANDOVAL cit., 435, B. 
NDCüLA cit., <86. 

•'" NuciLA cit.. 207: • In statione, uU Iota classi$ erat, fäbr*- 
cata est machina, ul hosles faUerenlw. • " 

CAPPELLOM cit., 129. 
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XXH. — Mentre quesle cose si facevano, le ballerie 
di lerra non cessavano di trarre ogni giorno: e la notte 
Ire 0 quallro gaiere per turno, cominciando tlalle ro- 
mane, spiccavansi dall'armata e andavano di roiida in- 
lorno alla piazza, lessendo e raddoppiaiido da un seno 
all'altro le acque della penisola; dando e ricevendo alla 
cieca, come sempre succede, colpi di catinone o d'ar- 
ciiibugio, dovurique appariva segno di persona o di 
cosa in molo. Cliiusa agii assediali ogni via di comuoi- 
cazione, 

Finalraente addi sei di sellembre lorno in Africa 
Marco Cenlurioni, e con lui it Alonlani e il Rinuccini 
cummissari, ehe avevano raccollo da Gcnova, dalla Spe- 
2ia, da Viareggio e da Livorno gran quaiilitä di muni- 
2ioni da gaerra, polvere e palle ammassate in quegli 
scali dai minislri e amici di Cesare e dai Signori luc- 
*^''esi, per sopperirc al consurao; polendosi calcolare a 
P'u di trenlamila le palle di ferro colaio da cinquania 
''t'bre in su, scaraventale sui muri della piazza dal 
Pnncipjo dell'assedio. Le  due  Sicilie iu fatio di mu- 
nizioai da guerra avevano giä mandato il piü die pole- 
'jano; ed erano rcstate in grado di riceverne, anzi cbe 
^"esiiarne.SLippiivano luUavia colle viUuaglie e coi rin- 
'reschi, specialmente coi vini: die le carni e le farine 
3t)0ndantemenle si traevano, ed a prezzo discrelo. dal 
P^esee dagli alleali africani, i quali ognor piü manife- 
'"'avano ii desiderio di scuotcrsi dalla servjtu dei pirati 
^'lei turchi. Oltracciö il Cenlurioni aveva condoUo al 
fampo qaaltro bandiere di fanleria spagnuola, un mi- 
^'3Jo di uomini. Rinforzo sommamente desideralo '*'. 

SASEOVAL, <3i, A, 2i Marco Centurion.... con los CapHanes 



232 LID. vn. - CAP. xKii. i'^ ""• '^^"•• 

[7 seltembre 4350.] 

Crebbe perlanto nei capitani non pur la speranzn, 
ma la prontezza. Le munizioni, i soldali, la mncclmia, 
lutlü in punlo; allro non reslando ehe scegliere il silo rai- 
gliore dove afTondare le äncore della sarabuca, perchfe da 
so vi si potesse lirare coll* argano e coi lonneggi. Perö la 
nolle appresso a! seUe furono raandale,soüo il colorij 
della ronda consueta, le galere a scandagliare i fondali, oJ 
a slabilire le bogbe "* suUe äncore, a stendere andnvelH 
e gberlini, e a lasciarvi i segnali coi gavitelli. Esegui- 
rono gli ordini a punlino, sciiipre rispondendo coi can- 
none al cannon dei nemici: e, per meglio coprire il I.'- 
voro presso alla piazza, avevano islruzione di cogliere 
l'opporlunilii, e di levar via dal porlo quella uiisera 
nave alessandrina e quelle due galeolle sdrucile ehe ^ 
slavano abbandonale da tanlo lempo, non forse avessero 
poscia da servire ai pirati per moleslare la sambUL-a. 
Cosi adunque quella nolle in una dellc lanle giraie si 
accostarono destranienle alla bocca del porlo, e vi spm- 
sero denti-o sei paliscliermi artnali. 1 marinari da diverse 
parti sallarono a bordo delle Ire carcasse, lagliaronod' 

Solls. Moreno. Manrique, y otro.... Xlegaron sobre Africa a sfyJ <*« 
setiembre , may bien recilAdos. » 

Ni-ccLA eil-, 202 : - Postero die (6 seit.] sub prandii temj _^ 
Marcus Cenlurio rediit... puloeris, pilarum, commealus «""' '* 
miUe quinquaginta atvexil miiites. • 

SANDOVAL , 67, B; 68, A. - , 
'" Bor.A ^dal lat. Bojte, arum. f.) Term. marin, da P""^'^"^   ^^ 

ogni altro per Que! gavilellone ancoralo, ehe serve ai bastimen ^ _ 
facile omeggiü nelle rade. Esprime Ü ceppo e il nlegno. 
voce arbilraria, D6 slraoiera, anzi dei Classici nel senso <^o ^^^ 
E nel iraslato marinaresco oon porta eqiiivoci coi q"^'*''"!'^      ijH 
nfe coi serpenle Boa, nfe cd caraeQce Boja, come UluDO vor 
scrivere, seoza ragioDO. 
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ormeggi, slabilirono i rimburchi; e arrancando a un 
fiscliio tra palischenni e galere liraronsi appresso i Ire 
legaacci, senza curare nö gli spari dolla piazza, nö le 
percosse delle carcasse per le sponde "^ Abilissima ma- 
Dovraclie onorerebbe la tatticad'ogni altro tenipo,come 
onora quella delsecolo decimosesto. PeiftUosvolgiiuenlo 
di ciirva üifTicile in un iralto solo, sopra quottro coor- 
diiiate all'asse maggiore: la scopeita, lo scaiidaglio, l'ap- 
pareciihio, e la preda: e tuUo ciö per espugnare una 
Piazza senza dare iiiun indizio del linale iiilendimeüto 
al nemico. 

[8 settembre 1550.] 

XXIII. — AU'alba del giorno ormai vicino la sam- 
buca, condolla quanlo piii si poleva presso alla piazza, 
annaspava i suoi tonneggi all'argano, e ieola lenla se ne 
veniva al punlo slabililo nella insenata di levanle, a 
dugeiicinquanla metri dal muro; fondo di sabbia e di 
alga. iNove pezzi in baUeria sul fianco deslro della mac- 
cliina: due capi bombardieri, undici servenli a ogni 
pez2o;due raozzi collalanata a bagnar serapre le irombe 
delle ironiere per difenderle daila vaiopa; dieci calafati 
ed altreUanli mastri d'ascia, coi loro calafalini e dascini, 
pronii a riparare ogni avaria. I capitani ordinär! de' due 
Ipgni alla spalliera, e con essi i marinari consueli, ollre 
ai soldali di guardia. Dabbasso solto copprla cbirurgbi, 
liaibieri,e cappellani. QuaUrocalene di pruu sullc äncore 

"* SALAZAB cit.. 70, A, 2: « Domingo en la noche de siele de 
*'-tierjibre.... las galeras sacuron del puerlo la nao y galeotiX.... eslan- 
<*» !/a reconocido donde le avian de plantar las gaieras de la maquina 
'^ bntir. » 

SASDOTAL cit., 135, B, I: " Domingo ne la novbe despues.... 
'^'^ieroti lot tiavios rj la gakota y los Ikvaron.... r«coHOcido dondc 
plantar para haier balteria. » 

20' 
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per lenere, e quüUro gomenellc di poppa sui rofizoni 
per ulibozzare e aiidestrare la maccliina secondo il liiso- 
gno. Sopra tuili 1' ingegoere Arduini alla punteria di'i 
pezzi, alla direzione del fuoco, ed al viconoscimeiilö 
della breccia'". 

Dato il segno dal campo, sfolgorö l' arliglieria da 
ogiii parle conlro la piiizza, iraeiido ciascuno a gara del- 
l'aUro, dalle trincere, dall'armala e dalla saoibuca. 1 
nemici peggio ehe peggio Uifuriali rispondevano a UUli, 
pniicipalraenle miraiido a subbissare la macchiiia, die 
prevedevaoo piü daniiosa per loro. I colpi maggiori pa- 
reaiio dirclti a qiiel solo bersagiio: e !e palle come gra- 
gnuola fiuUavaiigli intorno, toccandola a quando :i 
quando nei lerrapieni, neile opere morle, e lalvolta an- 
ehe nel vivo. Si seiilivano giä cigolare le bolli, e y^- 
devasi crescere acqua nella sentina: e la maccliiiia, spa- 
rando a furia, e coperta di furao, oscillava a rilroso sulif 
anche. In quella uaa palla di colubrina nemica, entra- 
lavid'inlüala,priQiarompeva una bozza sulla bitta, ap- 
presso porlava via ambcdue le mani ad un servcntc.e 
la tesla a quatlro soldali"'.Momenlo spavenloso pei mac- 
chiniäli: corse il brivido per le ossa di luUi, si diiTu^i^ 
il panico, e tuUi in massa a futrgire dabbasso. Di P'^ 
spacciarono un palischermo al Doria, supplicandolo CIK 

li facesie inconlanenle levar di lä,se non voleva vederti 
tiitti perdnli insierac coila sambuca *'\ II Doria, mosso 
a compassione pel pauroso rapporlo ehe a nome degli 

'" NL-CLLA , 229: " Pneerat tormeniU machtnm optimus mach- 
nator Andronicus Spinosa nomine, cui magna adremperagendam. • 

•" SASDOVAL, <3J, ß, 2, fin.: • Ina pelota llevä la marom, 'J 
las manos auno.y las cabesas a qualro.... huvieron Utnor. » 

"' NucLLA, 233: <• Miseritnt qui suo nomine rogarent Juni" • 
vt si machinam et qui erant in ea saU)os vtllel, inde iilam amoi"' 
jvberel. •> 
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iiiiii tloveva aver fallo il piii eloquenle e il piü coslcr- 
nalo (Ji tutli, mantlö per loro. Ma die? Fosse arte, fosse 
forluna, la sambuca slava iniraobile suirorma, e non 
dav;i inilielro un pelo, per quanto vi si adoperassero i 
raariiiari. iNaturalmente a parer mio, (senza ricorrere 
31 prodigi dei Nocella) aveva a slar li: perch& giä menata 
quaiilo piü si poteva vicino a lerra, col sopraccarico di 
sigran peso, dopo lante scosse e colpi, doveva essersi 
accasciala sul foiido,e tenacemeiile appiaslrala tra ia 
sdbLia e l'alga: qualitä tuUavia propria di quel rivag- 
gio lino ad oggi, come segnano le carte marine deiram- 
iDirjgliaio britannico'*". 

Di ehe facendo ragione 1* Ärduini, e vedendo la sua 
maccliina piü stabile di prima, l'acqua alia istesso segno 
e non crcscente nel pozzo delle trombe, Tartiglieria senza 
iJiDiio.eilfuocodeinemici ali'incoiilro rallenuilo, pensö 
clie la gente di bordo farebbe di necessitä virtü. Si pose 
•ra loro con aoiraose paroie, fece sgombrare i cadaveri, 
•iiandö allrove ii moncherino, e chiese un riuforzo dl 
soJJali per isgombrare ogni rimasuglio di pänico col- 
'esempio, e bisognando anche colla forza. Ebbe subito 
i'sergenle Pallares con sessanta fanti spagnoli; appresso 
''capilan Orihuela, ehe fu costretlo a rilirarsi ferito di 
*'-''et'gia alla prima comparsa; e finalmenle il capitan 
^l's cotia sua compagnia. La gente tantoslo riprese 
'"iino,tornö al doverocome prima: tuUi a gara intorno 
*'Pezzi per far bei tiri; e cosi andö il resto della gior- 
'•^'a crescendo il fuoco della sambuca sempre con mag 
E"jr vantaggio, a emulazione delle altre batterie di lerra 
^'li niare, ehe non avevano mai lascialo dl trarre. 

'" WiLiixsos.fl. N. c\L, Anchoraga of Mehediah, ancietUAfn- 
^' '^H. i S. WA. sand and weed. - (Bena ed Alga.) 
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Nella notte lavorarono le maeslranze a risarcire 
quülclie danno deila macchina, ed a crescervi quei ri- 
pari ehe Tespcrienza e il raziocinio avevaiio uioslralo 
convenieiUi. L'equipaggio prese ristoro, dimentiL-ö lo 
spavento, e la mauin;i scgueiite piü baldo e siciiro calcava 
i carlocci, e appuntava i pezzi sui tagli verlicaÜ e orii- 
zonlali clie far si volevano a compiuta apertura del muro. 
11 di nove si parve a tutli evidenlissima la ecceliente 
posizione di quella macchina, e il maneggio deÜa sua 
arliglieria, ehe non solamente smanlellava ie muraglii: 
della mariiia, raa i lianchi dei cosi delto rivelhno, e la 
spalla dell'uUimo torrione ira mare e terra su!rislffio;ß 
di piü sconinava per di denlro e di roveseio quasi luUal3 
difesa della fronte. Ondechfe al fiirioso irarre della saui- 
buca rumö grau parte della einla: e l'islesso gran rivel- 
lino maeslro, ehe percosso in faacia non aveva mal dato 
un crollo, ora squassalo da tergo,eadeva a pczzi.Eq"^"' 
tuiique i nemici infiiriali per laiili danni, ehe princ'' 
palmente provenir vedevano dalla terribile macctunS' 
avessero voUo luilo ranimo e lo sludio a briiciarl^; 
bolzonando colle balcslre e col cannone saelle ardenli di 
fuoco arlificiato, non per lutto queslo smellevano i i'^^' 
slri diligenza: anzi piü pronlameiite giuocavano di *^3n* 
oonale, ptaudondo 1'uno all'altro ad ogni bei coipo;^ 
spcgnendo senipre ehe bisognasse rincendio coll^ 
piose acque del mare; eziandio ehe ciö coslasse a p^r^' 
chi la Vita "". 

hl sorama la sera del raarledi, nove di settembr^ 
la piazza era aperla: e lulti avrebber voluto alia t' 

"• SASDOVAL cit-, 436. 
NLCL-LA cit., 235. 
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i.üarci dentro. Solo il vicerö di Sicilia don Giovanni de 
Veg;! si oppose, e soslenne doversi l'assallo rimeltere 
algiorno seguenle, dicendo ehe per la noiip onnai vi- 
cj[ia si andrebbc msJe deniro una piazza scoiiosciuta, 
ira nemici disperali, a riscliio di esser falli a pezzi ne- 
gli iiilerni Iraghelti, e forse aiichc coslretli a uscirne 
fuori coD molta vergogna. L' esperienza successiva com- 
prov6 la saviezza del coiisiglio aiitecedenle. 

[10 setlembre <550]. 

XXIV. — Nella slessa notle capitani, soldali e ma- 
rinari approolarono le armi per la imminenle giornata : 
ctii assegnalo di guardia alle irincere, clii di riserva ai 
sorcorsi, chi ad una delle tre coloiine di assalto. Nella 
prima, s'intende, don Garzia di Toledo conlro il rivellino 
diroccalo *"; nella seconda don Giovanni di Vega con- 
'ro la muragüa della primiltva prova '"; nella lerza 
dalla parle della marina raille iialiani. Contate irecento 
roraanidel navigüo di Sforza, conüotli da Aslorre Ba- 
gliorii'"; allreltanii Rorentini, delle galee dell'Orsino, 
*oiioChiappinVilelli"';equauroi;cnlo ira soldsM e ca- 
^alieri di Malla, col comraendalore Claudio della Sen- 
(le"'. Claudio volle unirsi alla colonna ilalica, sclibene 
"e<se a suo lalento la scella di quella ehe piü gli fosse 
Era.lita. Sapeva bene il savio commendatore, e futuro 

'•' SALAZAR,7(. B. 2. 
"' SANDOVAL. 136. B, I. 
'» Asosi«o PEBCCISO cit.. M5. 23: « Ästorre Baglim, gmdö al- 

'<WaIto iB genti üaliane. ehe erano nelle galerc dcl Papa.... . due 
*»*-aii del Papa e di Fxre«ze reHarono sul\e galere a tnwagUare la 
f'"«-! colle a^fglierie.... le loro genti andarono all assatlo condoUe 

^ Ainrre Biglioni- » 
"' NL'CCLA, n\-« ViCtoriam adjuvil Carolus Sforlia, summi 

f^^tifi-it Julii 111 mililibus. hoc idem Jordanus Vrsinus cum suis. • 

"• Bosiocit.. 111,277, A. 
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(Irammaeslro, doversi unire i mavini ai marini: mas- 
siiiie a queüi, la cui leiupra e valore negli ardui ci- 
nieüu crogU di luDga mano giä conla. iiuperciocche 
quanlo allora stava in allo la fama ilelle fanterie sp;igiiuo!e 
per la fermezza dell'ordinanza, altretlantü per gli a?salli 
pregiavansi le milizie italiane: e veramente quel gionio 
u gara romani, liorenlini, genovesi e napolitani couKr- 
maroiio oiiorevoimente la comune riputazioiie '". 

Come fu giorno, tulte ie galee in haltaglia si arco- 
starono alla piazza, e la posero conie bersaglio cenirale 
a un semicercliio di cannoni. II Doria al primo poslo 
collo stendardodel Crocillssoall'alberomaestro,secondo 
la consueludine delle grandi giornaLe, spiegara da poppa 
gli aquüoni imperiali in ruole sopra le lunghe lilit-Tf 
dei gagliardetti e deile banderuole*": alla deslra le g3- 
lere sue, di Kapoll e di Sicilia, ehe non avevano fanUTi.i 
da sbarcare; a sinistra le galiie di Roma, di Firenzc i' 
di Malta, lulle irabandierale a fesla come in giorno so- 
lenne ; e i mille in arme alleslili per discendere in ii-'i f"^> 

Se non ehe prima di venire all' nllima prova parve 
convenienle ai Triumviri di slancare nella matlinala i 
difensori, ripigltando a balierli con tutle le arligüt^ri'' 
dal mare, dalie trincere e dalla sambuca: volevano spia 
nare vic meglio le brecce, e rädere ogni riparo clic vi 
potessero avere i oemici imbaslilo nella nolle. Nella qu*' 

"* SALAZAR eil., 7S, B., i, med.: « Romanos Florentines, y Gt*'^- 
veses que havian salido de las galcras del Papa y del duqut de e >• 
rencia, liidos nmy bien aderesados de guerra. » 

NiCL'LA eil., 221: « Ätlor BMlionius et AnlimusSabeÜuic- 
lerifjue Itali nobUilale prcesianles.... ((ut se itala Birtute splendor^f" 
dignot praslilentnt. » 

•" SALAZAR eil., 74. A, 2: i Llemmdo el Phncipe «i W 9°^' 
un estendarte tendido con un Crwifij:o,y olro con el aguita impf^' 
ccn olras muchos banderasy gellardeles por popa y proa: j/d< « "• 
sma manera todas las otras galeras dci Papa y det annada. » 



'"'• liiil-j tlAl'.  G. SFOHZA. 239 

inonedisoverchio ardore, di preslezüa e di fuoco incal- 
lanie, ebbe a crepare qualche pezzo; e tra gli ailri uno 
«lelle galfee romane, senza allro danno,nödellepersone 
liHd legno "•'•'. 

Sul mezzodi le genti deputale all'assalto presero ri- 
>ioro di cibo e bevanda, in pi6 colle armi allalo, e lutti 
a un desco capitani, soidati c vedturieri. Indi cessarono 
• fuocIij.Quaraota paliscliermi porlarono i soldali al Udo 
sotlo r ultiina breccia, dove preslamente guazzando pre- 
wro lerra, e formarono lo squadroiie *'*. AI locco delle 
Ire poineridiane, alto süenzio: poi di mezzo ai mille 
^uillö la iiüla carica, soiiala dalla iromba della Reale, 
^ rispose dal cainpo un colpo soliiario. Gli occbi di 
lulti al cielo, il ginoccliio a lerra, la inano al pelto; i 
^sceidoli compaitirono i'assoluzioiie in compendiore i 
guerrieri, gridando: Avanli, Avanti, corsero ai varchi. 

Or non mi e possibile narrare insieme 1' andamento 
il^lle tre colonne; e come ognuno iniende, sono cosirelto 
dirlecosead una ad una, quanlunque avvenule nello 
^'esso lempo. Couiincio dal punlo ove siamo, e dove 
'3Ui ml vedono, cioe daüa marina: scguirö brevemenle 
'<= mosse sempre rapidlssime degli assaltl, e sarö pre- 
*'o al sorarno colle ailre due valorosc colonne di Spagna. 
^-«0 Claudio, it Vilello, tl Baglione. il Savello, la nobile 
'^'ßpagnia dei venlurieri romani e fioreotiDi, insieme 

""SASOOTAL <36, A, i, fiQT • Itolerias muy vivas, y espetas, 
'^ ^estar, tanto que se quebrö uno piesa de arlilleria de la$ galeras 
^l Papa. . 

SALAIAB,70, B. 2. 
"• NccGLA, 2t9: • Aciet aquam audacUr in(}rcua per medict 

• '*^''« ad oppidum. • 
SASDOVAL, 436, B, 2: « J Jaj Irea de la tardeienal de arre- 

SA|.AiAit, 74, A B, 2: • Sonö luego la trompela del Princip« 
*" '"fTa, como eitava acordado. • 
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col fior dei prodi nclie assise di Malta, salgono arilita- 
mente verso la breccia. La colonna, strella in ma>53, 
assorbe la scarica dei difensori appostali dietro le roviae: 
cadono ira ufliciali e cavaüeri piü ctie venli persone. 
luUe principali. Ma al lempo stesso gU asaalilori si gii- 
tano nella piazza, e pigliano a corpo a corpo colle spade 
e coi pugnali a sgombrare l'iiilerno delle mura di verso 
ristmo, per dare la mano ai compagni. Contrasto ftero, 
disperalo, pertinacissiino, fuori e denlro ad ogni passo: 
dilVicile tanto i1 salire, quanto lo scendere dall'uno al- 
l'allro niuro, aiiche per dldenlro; e serapre ostinala- 
mente cniileso dai nemici appostali sulle lorri, alle fine- 
slre, pei [elli. Ci6 non peiLaiUo alcuni di sallo, cd allri 
coll'ajuto di palanche Irovate a caso Irapassano, ed allri 
ancora piü agia tarne nie dalla eslrema destra eiilraDO c 
si stabiliscono neli'iiUerno della cittä, e poi mano mano 
si prolungano verso la sinisira accostandosi alle aHr« 
due colonne di verso terra "'^ 

Piü duro intoppo inconlrö lo squadrone del centro, 
dove caddero o morti o raalamente feriti i capilani Zu- 
raarraga e Belcazar.e i due Ferraüti di Toledo e Lupo, 
r alfier Sedegno, il cavalier di Ulloa, cinque alfieri, se- 
dici sergemi, e i Ire generosi fratelli Moreröla. l'i'R*' 
dopo l'altro colla bandiera in mano. Ma inline anche 
i prodi dello squadrone centrale scavaicarono dal pr'' 
rao al secondo recinio, discesero nella cillä, e si con- 
giiinsero agli altri. Tülle queste difficoltä potrebbonsi 

«» MAMBBISO BOSEO. 5(ori"e delmondo. in cont.delTarcagn»"- 
in-4. Venezia, (593, III, 405: t Falta una balteria per mare »/^ 
due galore. e dato l'astalto per quella balteria dai cavalieri di fl*** 
dagli Italiani, la cUtä fu presa. • 

ToMMAso CosTO, Sloria di Napolijn-i. Venezia, <6l3,' • 
Sßö: t D.ito t' ojialto dagli haliani e dai Cavalieri, fu preta to *^'' 
d'Africa. » 

NücuLA, «9. — S*L4ZA», 7i, B. — Bosio, Sfi7. 
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quasi stimare per nulla in confronlo ai contrasto io- 
eontraio dail'ullima colonna ititorno alle ruine tlcl lor- 
rione inaesiro, cliiaDialo il rivellino: quasi tutti i capl- 
lani ed ufltciaü reslarono siiMa breccia, e la maggiore 
morlalilä diö prova di piü allo valore. La, al dir dei 
conlemporanei, finalmenle cadde Assan-rais governa- 
tore della piazza, nipole di Dragul (da noii confondere 
con altri nipoti nello scambio dei prigionieri); e iä si 
polfe incoiiclusione gridar •vitloria, ehe, viventeÄssano, 
noD si sarebbe gridala mai, conie egii aveva sempre 
assenlo'". ANora si congiunsero le Ire colonne, corsero 
'a ciliä, disarmarono il presidio, restrinsero diecimila 
prigionieri, e aprirono le carceri, dove un cenlinajo di 
l^rjstiani, e Ira essi cavalieri, sacerdoti, fanciulli e fem- 
ßiioe, lasciavano giubilanli le calene'"'. 

Or quivi con maggiore esullanza capilani e soldali 
convenivano, rallegrandosi della fortuna dei liberali fra- 
'^'ü: e chi lodava 11 valore di queslo o di quelle, chi 
i' senno degli archilelti e degli ingegneri; e chi per 
''gombrare dalla menle quell' aria di Irislezza ehe sein- 
t""e gravita sur una citlä presa d'assallo (anche al peii- 
s'ero dei viuoriosi soldali e degli umani lellori) ricer- 
•^Ta la cer^ia dei Vieerö. 

Sia concesso anche a mc per le stesse ragioni aver 

"* NucLLA. 247: • In ea Prcefectus mortem occubuit: et quod 
'?-•< neniurum prcEdixeral, urbcm tcilicet dum ipte viveret non ca- 
y-^'^dam, evenit. > 

SALAZA8,79, A, I. 
CiPBiAS MANESTK, Hittorie, io-i. Venpzia, 4660, (I, 496. 

'" SKIOSIO eil., 289. 
CAPPELLOSI eil., 150. 
STELLA cit.. 6U. 

CAUP^SA cit., II, 50. 
NATAL CO>TI, 92. 
•A.D1IAM, 2*i9. 

••HunBOTTi. CitTTO de' Piraii. — 2. SI 
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modo di dire come don Giovanni di Vega, vicerö di Si- 
cilia, aveva al carapo una giovane e bellissima cervia, 
mandaiagli in dono da donna Isabelia sua liglia, da \i\ 
stessa ridotta mansuela e domestica. Don Giovanni nie- 
navasela sovente appresso, ta nulriva alla sua men^a, e 
rilenevala nella scuderia coi cavalli di baltaglia. Tulli i 
soldali del carapo ia conoscevano e 1' accarezzavano. 
Quando le colonne si aringarono per lanciarsi alla uiliwa 
prova, ii m.insueto aniiaale venne in mezzo a veJere 
Ia mosira: e nel momento solenne del priino dislacco, 
come eblie riconosciuta Ia voce del padrone, e Ia sua 
manodislesa verso Ia breccta, e i soldati correre a quella 
voila, e squillare concilale le trombe di mezzo ai tam- 
buri, essa al modo dei generosi deslrieri fiutö Ia gut^i"" 
ra. spiccö un sallo» e via inoanzi a luUi dentro iiella 
citlä pei rotiami. Dove non avendo poscia Irovato n^ 
padroni nö servi, ebbe ribrezzo, come possiaino peo- 
sare, della slrage; e saltando oltre pei dirupi esterni 
della Piazza ripigli6 it genio degli aperli campi, perclie 
non fu püluta piü, nö viva nfe morta, ritrovare"'. 

H\ seltembre 1550.] 

II giorno soguenle, volendo celebrare coo piii solea- 
nilä Ia viUoria e rendere all' Ältissimo le dovule grazil 
ordinarono l'iiigresso trionfaie dal campo alla ciUä per 
Ia porta maeslra. Meltiamci siil ponle, e polremo a bel- 
l'agio vedere Ia stilala; avanli a tulli i picconieri e '^ 
musica, appresso un drappello di arohibugeri ed uno d> 
picchieri, indi il vecchio Doria col nolissimo berretton«'' 
di generale del mare; e in ricchi elmelti con lui don Gi"*- 
vanni e don Garzia: dopo in morione e corsalello i i^' 
nerali delle galere Sforza, Orsini, e Claudio; e lutii 
arnesati di piastra e maglia i generali delle fanlerie B^- 

*" .NLCL:LACit.,270. 
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glioiii, Savelli, Vitelli e gU allri. Ecco in gran froUa 
ira i capilani Filippo Orsini da Vicovaro, Francescode 
.Nobiii da Lucca, Antonio Fani da Dologiia, e Ira i gen'- 
liliioiüini ed utüciali V Andreolli, il Filippelti, e il Bian- 
cardi, gli Oddi,il Ranieri, il Parisani,e lanli altri cava- 
lieri e signori spagnuoli, romani, Dapoletani, gcriovcsi 
e fiorenUni'". Pensiamo splendore e bellezza di gente 
esaltanle. soldali e marinari delle varie bandiere, ed 
eülriamo con loro per !a sospirala porla nella citlä, intino 
alla novella cliiesa di san Giovanni, ove si canta lande 
a Dio, per riconoscimento della compiuta vUloria. 

[12-30 seUen)bre1550.] 

Tantobastöa don Giovanni dl Vega per disciogliere 
auDlrallo il iriumviralo, qnanlunque grande preve- 
Jesse r ailerazione di don Garzia "". Terminala la guer- 
ra, solennemente fece pubblica la giurisdizione sua per 
ragione dell'nfficio, corae vicerfe della Sicilia: si di- 
c'iiarö unico capilan generale in Africa, scrisse col suo 
nome i bandi, prese possesso della cittä, e la pose soUo 
'I civil doininio di Mülei Aclimel re di Tunisi, amico e 
'ribulario del re di Spagiia, a patto ehe noii raai piü 
quivi sostenesse ofe loUerasse piraü; e di piü facesse le 
5pcse alla gaarnigione di mille fanli > ehe per mal- 
leveria dei patti inlendeva lasciar nella piazza al modo 
slesso ehe si lenevano alla GolelU '". 

"' SALAZAB . 80, D, I, med.: • Otro dia el principe Doria saltd 
^ ti^rra con loi capilaneM de las galeras y genldhombra rammos,gi- 
'^^ttse$ y florenhnet, y otros ilalianos. y entrö en la ciudad. » 

'" Boiio, 278. A: « Volle don Giovanni di Vega estere ricOHO- 
'^uto com« solo capitan gtnerale, di ehe ti tenne don Garsia molto 
'='fttto.... e mandö fuori alcimi manifesti <:ontro il Viccre, dai quali 
'»(Klai odio e perpetua ntmislä poi tra loro M nacqw. • 

•" SiscovAL cit., *W, B, I. 
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[30 setlembre 1350.] 

AIcuni giä parlavano di voler forlificare AfroJi'iJ 
alla moiierna: e il Viceiö piü d'ogni allro  desiJerava 
assicurare con grandiose opere difensive il possesjo Ji 
Piazza tanto irapurianle, coriquistaia a gran falica soilo 

; il siio governo. Per6 a quel Prato ardiiietto e Ingegnere 
mititare di sua fiducia. die alibiamo adJietro nomiiialo. 
diö il carico di sludiare sul terreno le linee die meglio 
polessero convenire a rendere vie piü sicuro quel luogo, 
giä per sua iialura forlissimo. L'arcliiieUo esegui ie 
commissioni, e non istelle contento ai disegnl di piaai^ 

I suUa Carla, ma volle farne il raodello in rilievo di le- 
• gnaine, cosi perfelto e bello.die 11 Vicerö si lenne ono- 
! rato di farlo preseiitare aH'Iinperatore per le inani di 

un gcritiluomo, spedito per queslo rispetto alla Corle   • 
Inlaiilo l'islesso Pralo dava inano ai risareiraenti nece>- 
sari intorno alle Ijrecce, ed a spianare le Iriiicere de'- 
l'assedio.e ad imbastire qiialdie priiicipio di nuovi rin- 
forzi'". Sarä inulile entrare in allri parlicolari: coi"* 
ciascuno facilinetile prevede, non se ne fece piü nullSi [*•" 
la consuela difficoliä della spesa. Aiizi l'islesso Inipi'"- 
tore dopo Ire o quaüro anni, pensandosi Iroppo agg"- 

'• vato di qualdie soldo ehe gli andava per quelle gen!'- 
niandö colä don Fernando d'Acugna con buona pro^' 
visione di piccozze e di fornelli a suianlellare lulte '^ 
foriificazioni Quove e vecchie, e a ritiraroe il presidio   • 

*** Suci-LA cit . 2ß6: M Prato nobili architecto, cujut opera « 
' edijküs conttruendii, ac loris urb\busque munienäis atsidue ulit^f^- 
j negotium dedil ul ejus fonnam expnmfret ad archilcclura legf*-- 

Formam igitur futurts mwiitioms ad Cmaiem in Germanütf* P^ 
t Joannem Osorium Quinnonium perferenäom curavit. > 

'" SAHZAR, 85, A,I, raed.: • Dexo ei Visoi-ey un ingenieropo''^ 
] que hi3i«sse reparar h que pareciesse neceuario. • 
I "' AsTOxio DoiiA.Compcndiocit., iH: mNon volendo l'ir*!^' 
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Nondimeno dalle ledere (iei contemporanei possiam 
nci raccogliere quaiilo fosse pregiata la vittoria e la 
conquista d'Afrodisio; e coine ci metta bene ripelere 
la scrillura fatlane da AnDibal Caro per ordine del car- 
'linsle Alessandro Farnese"": t AI signor Giovan di 
Vega. —La viUoria, ehe Voslra Eccellenza ba riportata 
<iairirapresa d'Africa, 6 tale ehe io me ne debbo ral- 
letrrar seco; non solamente oome amico affezionalo suo 
e dcsideroso deila propagazione dell' imperio di sua 
Haesiä Cesarea, ma come cristiano; poichö ne risulta 
t«neflcio universale a tuUo il Crislianesimo, cosi per 
l'esaliazionedella fede,come per la sicurezza delle pro- 
Tincie. 11 quäl fruUo solo ö tanlo grande, ehe rai pare 
saperduo di magnificarla con allre circoslanze per molle 
s prandi clie sieno quelle ehe la possono raostrare gran- 
<ii«ima, conie la k con elTello; massimamente per es- 
^re nolissime e considerale da lulto il mondo. Me ne 
'allesro adunque, come ho dello, desiderando ehe le 
*''d'alireUanlo merilo appresso a Dio, di quanta ripii- 
''^'one l'fe slala e sarä sempre appresso degli uouiini. 
öi Roma, il primo di novembre 1550- » 

lOllobre 1550.] 

Con questo i nostri appresso al pincipe Doria veni- 
^äno di ritorno verso la Sicilia e verso NapoÜ, e riceve- 
'^10 in ogni parte dalle ciltä e dalle fortezze ogni ma- 

^^ ^itantfnere lanta spesa nella costa di Barherta, ordinö ehe si 
^^""«e d'Africa.... facendo riemptre la darsena, e ruinale tutte le 

ff tevalo il presidio. » 
' AssiBAL C\no, Lettere scritte a nome del cardinale Aleisan- 

'•Farnese, in-S. Milano, lip. deCIasski, (807. I, tOt.^La nola 
'^ • Mitore a p. 208 , rif^hismata da lui merieslmo a p. 404, con- 
^ 'a spediiioDe di Afrodisio del 1550, con qnella di Tripoli 

"SSö; forse iudotlo io errore dal nome equivoco di Africa, 
"^ sono io per questo ben guardato da! ripetere. 

21' 
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niera di onoranza c di saluli; cd ogai di meglio senli- 
vano quanlo da presso e da lungi le corti e i popoli si n\- 
legrassero delle loro viltorie'*Ml Papa aveva onlioalo 
solennissimi viiigraziameiiti aDio nellacliiesa disaiihe- 
iro, luminarie per tre nolti conseculive, fiaccole al Cam- 
pidoglio, falö e musica per le piazze principali '.U 
qaali puLblicIie dimostrazioiii di esullanza, come erano 
slale grandi nel Regno, nello Stalo e in Roma, cosi creb- 
bero maggiori in Toscana, nella Liguria e a doppio 
nelle Spagne; avendo piü d'ogni allro qaei popoli go- 
duli i fruttideliaviLtoria.Lericchezze,leartiglifirie,Eli 
scliiavi andarono al padroni: ed in Roma Orazio >(>• 
cella da Terni, inviato slraordinario del Vicerö,porti 
una leltera diplomatica per dire die, dopo Dio, » 
gran beneficio della vittoria doveasi a papa Giulio « 
alle sue genti, capitani e marinapi '". Siessero con- 
tenti con Dio; chö dagli uomini allro non toccherebber* 
se non un chiavistello, alcuiii cani, Ire cavalU, if"* 
leoni e qaalche arredo barbarico da far paghi i con«» 
per le vie a vederli passare. In corle sbrailava Ü ^* 
cella, diceodo'"': « Ecco il chiavislello della orribiUif" 

»" SiLAZAR, 83, A. S: « AI pucrto de Napotes salva ^ ^'f^ 
tana det Pnncipe,y de dort Garzia. y de los olros capiianosdel nr 
y de Florencia.... respondidas de Casiilnovo, de SanteUno, V C^ 

delobo. • 
"* RA7!tALDD3, Am., 1550, n. 25, £6. 

TuCASüs cit., 266. 
"» JoAssis Dl VEGA, SicilitB proregis, epistola ad Juliwn 

pont. max. — Dat. Drepani nc Kat. novemb. MDL. — Ext- ^^ 
CLLAH cit., 333: • Dfo primum bortorum omnium opifict. dev' 
qui nos summopere ei ciasse et exercitu et ponlifkioB /bcuJwtu 
adjuvitU, victoriam acceplam referri votumtu. • 

iTEii.ibid. p. 336. 3V8. 
'"• SLCULA, 360: • En clauslrain vectmque tetri f^"'"^'? ^ 

Chrisliani claudebantur.... Adsunt comei lurcarum '"'^*^-\^^j^ 
fakali enses.... Adsunt canet libyci.... et ferocet  leones ." 
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cere, dove slavano riiichiusi gli sciiiavi cristiaDi. Ecco 
la baniiiera di Dragal tolta dalla lorre maggiore di Afro- 
disio. Qiiesli sono i cani della Libia, questi i cavalli 
messi alla raaniera dei betluini; quesli i leoni doinati 
equesli gliarchi di corno. Vedete ia graiidezza dell'ani- 
mo devolissimo e non pensate aila povertä del dono. » 

Cosi Tociava Nocella in palazzo. Ma in piazza si 
diceva diversamente: e ce ne resta memoria in uii fo- 
glietlo volanle di quaUro pagine, stampalo nelU stessa 
cmä di Roma COD lulte le consuele approvazioni, e 
proprio di quei giorni, per dare nolizia al piibhlico dei 
ialti correnli "\ Queslo non sia per rimprovero ad al- 
cuno, ma valga soUanto a ribadire ii chiovo piü volle 
taUuto sull'impronla caratterislica della noslra marine- 
ria: sempre pronla ad ogni servizio pel pubblico bene, 
«nza allra speranza di private vanlaggio. Ai nostri ma- 
rini dovele ineritameole apporre T aiilica formola del 
driuo romano, ricordata per ünal conclusione daTuliiu, 
ehe dice'": • Se ne loroino con lode alle case loro.» 

[Dicembre <550.] 

XXVI. — Onoralamente pertanlo quei signori die 
»bbiaiuo scorto in Afrika se ue lornarono cbi a Roma, 

'^ti.... Adducimuiequosafro more ttratos.... Rate qualiacumque, 
**«'i*iime Paler, miilif Prorex.... boni consuUa, wew rerum tenui- 
'"^'n, sed animum libi deditistimum metiare. • 

"' LA PBBSA Dl AFRICA (eil. sopra alla noU 631: • GÜ ItaUani, 
r^he erano pocAi, Hanno avuto manco preda per la tuperchiarta 
f*« era faila loro da SpognoU. • 

Toiimso CosTo, Slorio di iV^pöli, io-*. Venczia , *6)3 , II, 
*^: • Monrono di quei di dentro nel farore delf assalto a sangue 
^**^preuo a otlocenlo tra Turchi e Mjri. e fu lullo il reslo fatto 
^ione con diecimila anime, i quaii lutti quasi furono porlati in Si- 
^^i, molli o NapoU . et pockisrimi a Roma. » 

'•' Cicuo, De legibus, Ul, 8: • Domutn cum laude redeunto. » 



«i8 uü. VII. — G.\r. XXVI. J"  ' 

clii a Perugia, chi a Bologna; e in Civilaveccliia rio-, 
reslü allri clie il capitaiio Gurlo Sforza seoza conduits. 
Coiiciossiachfe parendo ai Cainerali spenla al lullo b pu 
leiiza dl Dragul e degli allri piiali. pensarono io'M-' 
il peso di mantenerc le galee; e facilmenle di nmui • 
cousenso sciolsero il contratto, lasciando allo bfür/.i 
piena libertä di condurre la squaJra ovunque meglio t'.\ 
fosse lornato ''\ Ed egii coosapevole di esscre oduio 
dagli Spagnuoli, e per queslo non fidandusi di tocarc 
nfe i püiti de! Regno. ne di Tüscaoa, nfe della Lißuna. 
dove i suoi neinici comaiidavano, se ne restö piu Ji 
prima aliaccalo al porlo di Civilaveccliia. corseggianJo 
contro i pirati per conto suo, e facendo buona ?uanlia 
inlorno alla spiaggia romana: di ehe i Citaveccliie>i, 
ehe erano la partc maggiore del suo armaiuerilo. gH 
reslarono grandemenle ol.bligali. e divennero seiupre 
piii amorevoli a lui ed alla saa casa '''. 

[Marzo165l.] 

Se non ehe verso la plimavera segiiente fu costrelio 
parlirsi anclie di qua per la guerra vicina ira Francia e 
Spagna.poscia allargala in llalia ed in Europa. La prin" 
scintilla scoccö da Parma, dove quel duca Oltavio, ge- 
nero dell'liuperalore. per noo essere caccialo di casa sua, 
e per non perdere Parma tra gli arligli del suocero. 
come aveva perdula Piacenza, erasi getlalo in braccio a' 
Francesi: indi allra guerra ira le nazioni rivaü. Carlo 
unllo coi Papalini, Arrigo coi Turchi. Tornö l'artna" 

'•• ADHIASI eil., «98, G: • /i prtnre di Lombardia aveva i^ijW 
iptattro galare al$oldo della Chieta nelV impreta d' Africa.—'V^^ 
ipedita. rwcTfjfrtidoM al Papa Iti sjma, si cra con ette gUtaU 
Franciii. ODtndo nimitlä mortale con gli Spagnuoti. » 

"' REt*tioN«Jtff*.C<ipponwfio,('liehe vedi appresso DOI« ' •• 
p. 374: • A. Sforza Irovöda cinquanta in tesionta uomini di Cicj 
vecchia. i quaU come affeiionaii di cata Sforza erano ili a visin^- * 
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, iiiatia sui lidi d'Ilalia, tornö Dragiil piü tm'ibile di 
prima. Braciata Agosla in SiciÜa, arsa la röcca, offesa 
Milia, preso il caslello del Gozzo e quattroiuila isolani 
bni scliiavi, perdule sei gaiere dal Doria, cacciali i 
Gcro>olimitani dalla cittä e furlezza di Tripoli. TravoUo 
äi\ lurbine Carlo Sfurza si ritirö colle sue galfee a Mar- 
•iglia''*. Segui la siessa sirada ehe prima di lui avean 
lauuta allri quallro dei noslri capitani; il Doria, il VeU 
lori, ilSalviaii,e l'Orsino. Tuiti a un modo e diprimo 
tÜDcio da Civitavecchia a Marsiglia, ma niuno di loro 
per luDgo lempo coDtenlo. 

;Maggio455rj    . 

Ileno di ogni allro ebbe a reslarne soddisfalto lo 
Sforza, i cui slrani ed infelici casi devono essere da noi 
ricordati. Infin dal primo viaggio di Marsiglia, raenando 
*«o Oraz'O Farnese duca di Castro, con Francesco de 
''otili, Antonio da Gubbio, Aurelio Fregosi, e allret- 
t^t'[Kirligiani, naufragarono presso a Viarepgio, per- 
^R'lovi due gnlerc, e nieUendoin sospetlo i Signori luc- 
''«si, i quali subito ne scrissero a don Ferranle Gon- 
^cosi '•':«Illuslrissimo et Eccellenlissimo signore"'. 
B^'endo quesla maliina bauto aviso dal Commissario 
•'**""0 di Viareggio, ehe per fortuna erano dato a ira- 
'ffsodui gaiere nella nosira spiaggia, in un luogo vi- 
^Do alle confuii con l'lllustrissimo duca di Fiorenza, 
•Tiaramo subito a queila volla un noslro Commissario 

" RATTI cit., Casa Sfana, l, 281. 
^ AncHivio di Stato in Lucca. Ire lettere sul proposilo del Dsu- 

*^di due Ralpre del priore di Lombardia «Ha Spiassia rfi Vla- 
2<» ih-l mapgio <o3f. — S^rie degli Aniiani al lempo della Li- 
•*« N'nW. — Per corlesia del chiaro archiyi*ta Salvalor Boügi. 

II HATTI eil., I, 279. oe patia al solilo per le Reoerali. 
^   •* 0. Ferrante Gonsaga: famoso goTematore di Milano per 
'^•^ V, ehe avera giä acwipalo Piacenia, e mloacciava Parma. 



250 LJ«- VII. — G\i'. XXVI.       L^"^"'- '--• 

parlicolare, per intendere il successo, et di clii fus^crole 
galere, inveiitariare le robe, et farle guardare, ilqusK 
all'arrivo suo ritrovö ehe le galL-re erano dd pmre 
di Lombardia, el ehe havevano portalo il signore Ilora- 
tio Farnese'", il signor Aurelio Fregoso'", il capUano 
Antonio di Augubio, con tre o quallro alln serTilon 
del signor Iloratio'", li quali lulti insieme con le robbe 
di giü era slati conduui a Pielrasanta. caslello ivi vici- 
no, daisuddili de! prefalo signor Duca, et lassall al- 
cuni allri, pure da Pielrasanta, alla guardia delle gaWe, 
nelle quali non era reslato altro ehe arliglierie, vele 
et remi, et parendoci pur caso di consideralione et im 
porlanza, c'6 parso debito nostro farlo inlendere con 
diligenza a Vostra Eecellenza'", sl corae faremo sempre 
ehe occorrerä cosa dcgna di aviso, el alla buona grai» 
sua ei olTeriamo et raccoraandiarao con lulto il cuore 
pregandolc felicitä. -- II dl xv di inaggio MDLI »• 

AI lempo stesäo  i Signori luccliesi, lenendo^i 
cquilibrio. scrivevano-^ondoglianze e facevano oflf ^ 
ad Orazio duca di Castro, come risuila dalla r>*P*'*'V 
lui nel giorno segaenle e in qucsti termini:«Mo'"» 
gnifici Signori. lo desiderava grandemenle fare ilcaiuww 
dl Lucca per polerle ringratiare a bocca delle corlesie 
oderte ehe gli b piaciuto farrai, raa per essere staio i 

•" Horatio Famete: fralello minore del duca OJUTIO.^- 

veniva per generale dell» cavallcria francese mandaU da w> 
in Lombardia. .    __^ 

'" Aurelio Prtgon : colonnello al servizio di *• f«*^"'jj^in 
Del IJ«! in Italia per la guerra di Parma, come bcn scntfC 
(tei Fregosi, tav. VI, ed ultima. j, ^ 

*» Servitori: noo ardiscoDonominare FrtncesroOB £^ ^ 
ch4 ronciltadino: m« eravi cogü altri, come »ppresso af 

simi scri»ooo. Aiimtt 
'»• Cato iTimportansa: e per quanlo  si vede  """"T^^ 

procuralo da qoei Signon per gelUrsi in frella sul Panii«f»^ 
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iTk'nuto qua in Pielrasanla piü ehe non pensava, mi 6 
• [)pr spedirmi piü toslo del viaggio, pigliare il ca- 

,..j iiiü breve, cosi hoggi, piageiido a Dio, pigiierö it 
Camino per Parma, conie da M. Francesco Nobili inten- 
dersnno appieno, al quäle ho commesso in nome, ehe li 
»läiU, mi Tofferisca, et le dia conto di quanlo occorre, 
I« piaceri dargli lutta quella fede ehe farieno a me pro- 
prio, ehe sarä il fine della presente con raccomandar- 
wegli, et offerirmegli quanlo raaggiormente posso, ehe 
Miäiro signore Iddio le concedi ogni felicilä. — Di Pie- 
irasanta, aUi xvj di maggio MDLI ». 

RepMcavano neU'islesso tuono quei Signori rispon- 
denJogh cosi: < Illuslrissimo et Eccellentissimo Signo- 
re. Con la lettera di Vosira Eccellenza da Plelrasanta, 
*i per relatione di M. Francesco Nobih habbiamo inleso il 

-inimo suo verso di Noi, et la cortezia ehe s'ö de- 
i di usare in farci partecipi de' suoi felici successi'". 

i irili senliaino quel piacere ehe si possa maggiore, 
le rendiamo infinite gratie di cosi cortezc ofTitio, 

• iidola cerla, ehe c'fe dispiaciulo grandemcnie in 
a sua aversilä di mare non liaverle potulo mo- 

-•-rc quanlo siamo obligati alla sua casa llluslrissima, 
*> percbfe piü appieno polrä essere informata dal detto 
^•Francesco, rimeltendoci a lui non le diremo allro, 
^- f'on ehe alla buona gratia di Yosira Eccellenza ci of- 
^^iamo et roccoraandiamo con tutto il cuore pregan- 
^'•"^ ogni felicitä. — 11 di xix raaggio MDLI •- 

[1532-53.] 

lii somma col naurragio di Carlo Sforza c di Orazio 
^^riiese cominciö !a guerra di Parma, c l'anno seguente 

'" Feüci succeai: non cerlo del naufragio; ma deve alludcro 
^ P^rtecipaztooe delle noue sUbilite colla Oiaoa di Fraacia , o 
'''•'-' ''le speranie di Parma e del re Arrigu ü. 
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ebbe termine per !a mediazione dei Veneziani ".Ma fu 
treguadi breve durata, cht; si accese subito la guerra 
di Siena. Da capo, per terra e per raare, Turcbi, Tro- 
leslanli. Francesi e Spagimoli in arme: guerra in 
Toscana. in Pieinonte, in Francia, in Germania; deso- 
lazioni di Dragut in Sicilia, all' Elba. in Corsica. In mni<> 
a queste furie brancolava lo Sforza'"; e finalmenle gb 
succedeva quell'inlricato caso, di ehe, avendosi ora 
piena contezza per le rccenti pubblicazionidell'Arcbivio 
slorico, non devo io passarnü. Qui si parranno k co- 
slumanze marinaresche del secolo decimosesto. ciui le 
notizid delle ciliä liltorane.egli inlrighi detle faziom.e 
le astuzie dei partigiani, e qui la cau?a prossima dflU 
famosa guerra di Campagna Ira gli Spngnuoli e Paolo 1\ 
Prendo a dirne dal principio. 

[4654.1 

XXYII. — Si novcravano per quesli tempi cinque 
personaggi. tuUi di allo afTarc, nella casa Sforzesc^: äö 
k a dire, il conte di Santafiora. capo della famigba; 
il cardinat Guidascanio, camerlengo di santa l.hiesa, 
Aiessandro, chierico di Camera;e i due.minori fraielH. 

'•• ANSIBAL CAiO, Apologia teconda in favore del Re dt Fra»^ 
cia.nelta fjuale breiemente e con veritä iilratta dellf cagio»> <i' 
guerra ehe nuovamenle e nata fra V Imperalorc e S. M- Cnslf" 
sima per Panna o la Mirandola. Pubhiicala ed annolata dal C"^« ^ 
prof. GIUSEPPE CLCSO5I Ira le prose inedile del CABO, in-lS. '^^ 
la, Galeati.487«. —Molte le scrilture. i manirestt e le 'P**'**^ 
dalle due parti messe *I pubblico piutloslo ad esasperare «»• 
giusllficare la loro causa, come ne dice il Pallavicino. **"^ 
•olUDto ^uesla [ehe abbiamo volgariiiata dal Caro ad isUM* ^ 
Cardinale diTornone) per rispeUo al graode scrillore, ed aire^f*? 
aimolatore. 

•" ADIIASI cit, 3M, H; 436, E. 
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...u seguivano la professione delle ormi, Mario c Car- 
lo. Stando 1' Italia divisa dalle fazioni francese e spa- 
g'iuola; e non potendo i baroni sperar nulla, e presso 
die uon dissi viverc, sciiza accostarsi o a quesla o a 
quella, dove con grande insisletiza e con ogni maniera 
di anifizi erano chiamati, anche a costo di rompere 
ü feie aj propri sovrani e la pace nelie istesse loro fa- 
Diii;lie, v'ebbe pur screzio nella casa Sforzesca; i primi 
iri', Conte, Cardloale e Prelalo leiican fernio a parle 
*p3gnuoIa; e gli altri duc, Suldalo e Mariuaro, a parle 
francese. Ma perchä la raaggiore aaloritä stava coi pri- 
ffli. non rimaneva ai secondi nö gran forza nö gran cre- 
<l'io: e per quanto si studiassero di pureie francescbi, 
fion poievano mai logliere dal capo a cosloroche, es- 
^[ido eglino fralelli dei ncraici loro, non dovessero 
ciiere guardali e avuli a sospetto. 

Con quesli auspici noti lieli Carlo portö le sue ga- 
Itre a JlarsigUa; e subilo corsc por Ic posle alb corte 
«1 Parigi per baciar le mani al re Arrigo 11, il quäle in 
•iQei primi fervori lo accolse con molle dimostrazioni 
* gradimento. E Carlo prese servigio, uni le sue ga- 
'^^ a quelle del Re, milUö ia lulte le fazioni combat- 
*^'e per quei lempi oelle acque della Liguria e dclla 
'^'"sica, ebbe svenlure, perse qaatlro gälte, due per 
'^ffibaltimenLl e duc per oaufragio; oe costrul due di 
^ovo a sue spese, seinpre in ossequio e servigio di 
'•^ncia.Ma non avendo pur tatiociö potulo cessare i so- 
•Wii ehe della sua Jede ayevano preso grinvidiosi, e 
*'öirlosi ehe qualche bruUo liro mulinavasi contro la 
•^fwnasua, smucciö via secrelamenle, lasciando le sue 

-•'' nel porto di Marsiglia. Pcrö il Re le fece sequestra- 
i'B lolse il governo al capilan Filippo Orsini da Vi- 

• '""o, uomo del cardiuai Guidascaoio, e ne detle il 
'•'-0 al capilan Mccolö Alamaoni, luoruscilo fiorcnti- 

•••«i'UiOTti. CB^T« W /'irali. — 2. 2'J 
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no e francese smaccato, per l'avversione sua coniro al 
diica Cosimo amico degii Spagnuoli '*". 

Ciö iion perlanio Carlo, venulo in Ilalia, conlinuü 
a mililarft pci Francesi medesimi nella guerra di Sieiia, 
cntrando da venturiero neue fazioiii ehe furono c*im- 
batlute qua e l;i per quello slato, con mollo vaiitaggio Jci 
padroni, per essere nelle parli medesime le caslella della 
sua casa. E lanto  animosamenle si era cacciato nelli 
infelice carapagna, ehe in uno sconlro di cavalli tra ü 
inarchese di Marignano e Piero Strozzi, Carlo per lilie- 
rare Mario suo fralcllo fallo prigione da Alessandro Pa- 
logi gcntüiioino roinano, Iroppo arditamente  e scnzi 
riguardo alcuno caccialosi innanzi, incontrö la medi'si- 
ma Sorte, cd aoibediie forono mcnali prigioni a ti 
renze "". Per quesli falli Carlo rienlrö nella grazia J' 
Re, lanto ehe si ardi scrivergli come e'desiderava n- 
metlersi sulle slesse gälte al modo di prima per servirK' 
sul mare, dove nieglio poteva: e il Re comandii al ca 
pilan Mccolö Alamanni, il quäle ailora si trovava in 
Corsica colle galere medesime, ehe dovesse venire in 
Civllavecchia a Icvarlo. subilo ehe, pagala la taglia, si 
fosse riscosso dalla prigionia. 

•" RKLAZIOKB del Mss. Ca(^>oai cit., 373: • U Re dulito c 
(Itulle gaUre n conducessero altrove, per euere eile in polere del < • 
pitan Filippf), dipendcnte dal Camerintgo fautore delle cose dell f"* 
perat.jre i» Romn; per ciö gli levo per propria autoritä quei cartco.' 
fc> diede al capHano Niccolb Alanuiimi. • 

AnniAM cit-, 609. A: • D«i priore inüiKwano a soldo dtl «* 
ii Francia tregalere e stavano a ilartigtia con le altre.... tovra esU 
al .jowrno il atpiian Niccolö Alamanni, al quäle il He le tueva f^' 
eoniandate. » 

il nome di Niccolö Alamanni si legge sovente nelle letwf* 
del Caro da Roma al Varchi in Padova , come In quulla rtel Ö ^"^ 
ifembre 1539. 

«• ADBIASI, 436, E. 
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;^3 maggio 1555.J 

XXVIII. — Per la morte accadula in quesl'anno di 
Giulio lil e di Marcello II, era addi ventilrü di maggio 
divenulo papa il cardinal Giampieiro CaralTa col nome 
dl I'dolo IV; uomo, per quel ehe nc dice il Pallavicino 
e cou iui ne dicono tanti allri doUi e viMuosi scritlori, 
di graa zelo per la religione, ma iinpeluoso verso 
ciö die sembravagli giusto ed onesto. Cerlo della relli- 
luJine delle sue intenzloDi, non era uguairaeiite destro 
n«il'ordinäre i mezzi al fine: e DOQ cogliendo nelle 
opere il punio giusio Ira gli estremi, dava nel difello 
0 nell'eccesso, e piii in queslo ehe in quello. A tale di- 
sposizionedeU'animo aggiugneva motla avversione con- 
'ro la Spagna signoregglanle in Kapoh sua palria, e 
specialmente coniro la corie e i minisiri di Carlo e di 
filippo per ciö clie toccava il loro governo civUe e re- 
ligioso "*. Qaesle avverlenze sono necessarie: esse sote 

"* CARD. SFORZA PALLAVICIUO, Storia del Concilio dt Trenlo, 
'^ii Romaua, ia-fol. 1666, II, 52, <M.-.. • Potsiamo affermare ehe 
'* Caraffa generalmenle riusc't tat pontefice quäle fu conoscMo cor- 
*""'«; cioi dt sommo seto, ma nan <ti perfetta pruilensa. Solo ia- 
••""o cot lofdorf I affaicinare dal troppo amore de' tuoi; e incontro- 
Hi Utli ehe fomentarono I $uoi difelti, tnervarono le sue virtü, e 
'^^äfttero infmulo e inglor\OM0 il tuo pontificato.... Ebbe emintnxa 
**"« tett^re, e dalla natura eloquensa mirabile; ma con toverchio 
^fwfitodi oederla aminirata: appetito ehe non talolh col patlo gli 
^^fonö grande aduUtziotie in presensa, ma twn minurt iiritione in 
*^tnsa. I^trgn eitimatore di ie iUtso. e Uretto degli allri. Segnata- 
**MteabborruKt la naiione Spagnuola ela caia di Austna, ni li te^ 
*•** '• pubbiico di parlame con Utoti tconci et indejnt; parendogli 
**• la Uberlä fotte lUtta da loro Mta ai popoti in Italia colle armi, 
^^ Chiaa in Spagna colle ordi*a%ioni, e data all' eretid w Gertna- 

PiKiioNoRES, Guerradegli Spagnuoli contropapa Peuito IV. 
l'Jbbl.daU'ABC.SiOi. IT., io-8. Fireoze, m7,XlI,p. 9—IINores, 
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baslano a spiegare lulti i fatti della sua vita e della su3 
morle. Perciö Ün dal principio della esallazione i par- 
tigiani si empirono di sospelli,e dovunque incipriiini- 
rono le niniicizic, i limori e le trame delle grauJi fi 
zioni ehe tenean divisi i popoü. 

Non ignoravano gli umori del tempo e le inclma- 
zioni del nuovo Ponlefice i maggiorenli di casa Sforza 
prevedevano la tempesta, e desidcravano irovarsi umü 
e forli per dare e per ricevere maggiori vantaggi. Awi 
salisi adunque dei successi di Carlo in Francia, e dell.' 
sue disgrazie e ritorni, pcnsarono volgere ogni cosa a 
seconüa dei loro dcsideri, lirando anclie lui a pari' 
spagnuola. Di ehe lo conforlarono assai, e lo indussen^ 
a dissimulare co'saoi Francesi, fincht non avesse n- 
cuperato le proprie gaI6e:colle quali, essidicevaiio, lor- 
nerebbe come capitano di potenza e di seguito pi" <•' 
piü accetto a Cesare"'. Con questi concerli aspcturono 
ehe r Alamannl, serondo gli avvisi di Francia, mena>i« 
dalla Gorsica in Cititavecchia le galöe per imbarcarvi ii 
Priore ; il quäle, uscito di prigiooe, alloggiava in Roi^i 
coi fratelli. 

[9 agoslo 1555.] 

GiuQto finalmente il capilan Alamanni nel porloJi 
Civilavecchia, Carlo noa si fece irovare colä: na ^• 

allora ioedito, lodato e ciUto dal Pallavicino come  '^J" '^^. 
luoso amico, e oon meno appreizato dal Tiraboscbi. dal """     • 
e da tulti i mighori, scrisse in Boma. scrvi Della segrewna di 
a Clemenle Vlll, e poscia ai cardinali suol nipoti. 

BEKSAIDO NiTACERO. RcUjtion« dcUa corle di Roma al injr- 
di Paolo IV. — Ciiata e lodala dal Pallevieino.come sop^a, P^   ' 
e pubblicala dall' Aubery, Premifunres danoj Royt. Parigi »'    ' 

da ajth sppresso. 
KATSALDIS, Am. Eccl., 4655. 

•*' BATII eil., l.liO, BOU 49. 
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slossiifi Roma colla solila scasa d'un piede azzoppalo dal 
taloio di uncavallo. In sua vece maodö monsignor Aies- 
saiiijro suo fratello a traltenere !e galöe flno alla ve- 
Duta sua, dandogli scriUura di piena aulorilä suile me- 
desiine"*. Alessandro giovine,arditoe prosunluoso per 
la parentela farnesiana, per la grandezza di casa sua, e 
per la prolezione imperiale, airivato con secrete inlel- 
ligenze in Civitavecchia, sali a bordo della capilana, 
ricevuto con tutli gli onori e con molta amorevolezza 
daH'Alamanni. Dopo desioare, corae staiico del viaggio 
P*r aver cavalcato di nolle, scese a riposo nella ca- 
mera d'abbasso: ove indi a poco lo segui il capitan 
-Niccolö, volendodomandargli piüspecialmeiile le nuove 
<Iel Priore, e la cagione del no» esser venulo egii slesso 
"> person3,secondo il concerlo. Alessandro ripelö Tim- 
pedimenlo del piede; e in conferma moströ all'Alamanni 
l'ordiiie in scrilto. Leggendo quella carta, Niccolö fece 
t3li e tanii atii di maraviglta cbe mosirö ctiiara la poca 
TüloDtä di conlenlarsene: il perchö Alessandro, il quäle 
sra sul letto, rizzalosi in pi6, gli domandö risolularaen- 
•«.essendo due soll iu caniera,se inlendeva di ubbidirc 
^ no. Sopra lale doraanda fece rAlamanui qualcbe osser- 
^a^ione, allegando varie dilficollä, e specialmenle gli 
ördini del re di Fraocia. Allora Alessandro, preso con 
^Da mano il pugnale, die a simililudine degli uinclali 
'^'marina aveasi aliacciato alla ciolura'"; e coU'aUra 

'•* RtLAtioNE delh rümiione della galere di Carlo Sforza, 
^^"^di Lombardia, falta da motuignore Alestandro Sforza c/tie- 
''^ di Camera; e della prigionia e liberasione del carilinale di 
^""^ Füjra famo ^555. ^Mss. Capponi. cod. 487, p. 413) pubbli- 
** neir ABCH. ST. IT., IO-8. Firenie <8i7, vol. XII, p. 378. 

*" PrcNALE, arma corta da ferire di punta, e fscile a essere 
'^f^'Cnat«. Si usava nel bassi tempi, cinto accanto alla Bpada; ed 
*•'" Uiiuvia oei comballimenü da prewo, neUe miae, nelle case- 
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ra:mo strello messer Niccolö oel pello, gli disse: Vuii 
lu dunque tenere psr forza la roba di casa mia? e 1 
miriacciö di presente se uon proQieltuva ubbiiüena 
Sgoiuentossi rAlaiiiaiiiii, e rispose saper lui beiie. cm 
le galere di buoD dirillo apparlenessero; e perci6 esso 
e gli udiciali slarebbero conteiili agli ordini scritti üi! 
Priore, Subilo Alessaadro lo rinserrii nella camera m 
soUo, e salito in poppa alla spalliera trovö da cinquaiui 
a sessanla giovani civitavecciiiesi, i quali, perchö äfft- 
zioiiati alla casa sua, ed avvisati a tempo, erano vciiuii 
a bordo come per visilarlo "". 

Possramo peosare tra questi il capitan Francesco 
Andreolli, gia seguace di Carlo Sforza in Africa"% "1 
proiie giovane Fdippo Filippelti, venluriero alla stfS'^a 
impresa, e poscia capilaiio a Lepanto e alle allre (azioni 
di queila lega '"; raltier Trajano Biancardi, ehe poi ^'^ 
dremo colonnello'"'; e cosi il capitan Vincenzo Slella. 
gli ADseUui, i Rossi, i Rocclii, gli Egidi, i Bonifaci, i 
Fiori, i Tomaini, i Marlinetli ed altretlali, i cui nomi 
si leggono per quet secolo nei primi onori e documenii 

matlc. e piii nei ponli coperli dci basliraeotl miliUrl, dove ior^i 
inutile il mannggio dellc arnii lungUc. Son v' ha ufliciale di mariw 
senza U pu^nale nei suo camerino, Anzi qtieslo. in vece dello »p^" 
done, porlavino al fianco neUe maggiori comparse, iofine a! ten^ 
deceonale del no^tro secolo. 

"' RELAZIO!*E dal Mss. eil., nella DOU I9S, p. 374: . JJ«*»- 
dro talilo in poppa Irnvö da rinr/uanta in sefsanta uomttu di Ct»* 
lauecchia, i quah, com« afftzionati di casa Sforia, erano itiav»*'' 
tarlo. > 

*" TuiLti, Appar. Pros. Rom. in-4. Vellelri, 46W, p- 8V- i^ 
a p. ISO, nota &i; e la seguente qui noU 198.) 

'•• Documini eil., ncl M. A. Colotma. 303,468, 3U, 386- (^• 
a p. 1^0, noU &5: c la seguente qui 198.) 

'" .^RCHivio Misicip., V. a p. (80. nota 8€. (E la segueo'* 
qui 198.) 



delbiorü pafria '". Rinfraucalo da lanli aiiiici, Alessan- 
(iro prese animo tnaggiore, licenziö alcuni fedeli del- 
lAiaiuaiint, c diiaEiiali a so gli ufficiali c i marinari, 
partL' ne riienne, e parte ne prosciolse, damlo a ciascuno 
i 5U01 siipenJt. NeH'altra galöa, governaia dal capitari 
Francesco de Nobili, uomo parziale di casa Sforza,non 
occorse allra novitä, hmitandosi Alessaudro a fargli iii- 
lendere ehe vedesse modo di prevenire ogni inconveiiieii- 
le- Finalmenle per queste prontissime disposizioni Iro- 
Tandosi da ogni parle assicuralo, cavii dal govotiedovo 
era racchiuso lAlamanni, e coo bei garbo gli dife 11- 
«023 dt andarsene a suo lalcnto. Cosi Alessandro si 
f«e padrone dei due bastiruenti col disegno di con- 
iw\i ira le braccia degli Spagnuoli di Napoli, aveiidoli 
"ramai cavati dalle braoche dei Francesi di Marsiglia. 

[10 agoslo <555.] 

XXIX, — Restava perö )a difficoltä di lirarli fuori 
•fei porlo di Clviiavecchia. luogo neutrale alle due fazio- 
"', dove pur si faceva diligeulissima guardia dopo il 
'occesso di Giannctlino nel quarantaquattro'". II castel- 

> Pielro di Capua, seiiza il cui permesso non si po- 
^^i usclie, couosceudo le iuclinaziuni dei Papa , e udilc 
'*<lut:rele dei capilan Niccolö, non volendo offendero 

"" ARCHIVIO Co5VE\TiAi.E dei Ditmenicani in CiviUvecchia, 
^olniiioUli Ricordanse, vol. Ire, segnati A, U, G. UD volunie 
"^((»Ulo JfemorM, e uo altro iolilolalo Camptone, tutli in foglio 

•ono registrali rontralli, lestameott, legali, piaote , alt) ^iudi- 
_^'. e simili, cominciandu dal 4422;equi»i to notizie incidenti 

***• Persone di detü lempi. 
^_^_     AacBivio McsiciPALB di CtviUveccbia, codici inlitolalt - 
•^ ^Ite poUali, e similfnenle AUi dßiU Eitrationi dei mayistrati 
*''*o»ofc>,ovesonoricnrdalete famigiie dei Viiconti e dei Camer- 
^tf^i Koondo 1' nrdioe, pe) secolo decioiosesto; ed alcuni estratli, 

^»nre äi amici, presso di nie. 
"** L-BTTiRB, pubb. ncir AacB. ST. IT. (T, qui sopra, p. <*9.; 
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iiö la Spagna, nb la Francia, andö a pregare monsi- 
giiore Alessandro ehe non si parlisse, iiiRno a ehe non 
si fosse dato COüIO a Roma dcUc cose successe. Alessan- 
dro, non potendo di meno, consenti: ma al tenipo 
siesso, per la imporlanza delcaso, spacciti subito una 
fregata con avviso al eardiiial Guidaseauio di ciö ehe 
si era fütto, perchfe prontamente mandasse la llcenza di 
uscita libera. La fregata con buon venlo di Ponenle 
iiella stessa notle imboccö la Fiumara, e ia mattina se- 
guenle avacciando a remi e all' alzaja fu in Roma: do?e 
il Cardinale, udita e pesata ogni cosa, facilraenle oi- 
tenne da don Giovanni CaralTa, conle di Moniorio, ni- 
pole dei I'apa, e novello capiian generale di tutie le 
milizie nello Stato, una lettera coll' ordine al castellano 
di Civitavecehia di non inipacciarsi in questo negozio, 
e di lasciar liberamenle partire Alessandro colle galJe 
quando e coaie a lui piacesse. Perciö.awisato Alessan- 
dro ehe poleva andar libcramente pe'fatti suoi, quesu 
senza mettere tempo di mezzo, usci subito colle gal« 
dal porlo, e andö a sorgere sei miglia lontano a ridos*« 
di capo Linaro per aspcttarvi il fralello. 

m agosto i5^.] 
Se non ehe due giorni dopo lentamenle, viaggiaD*^^ 

a piedi, arrivö in Roma 1' uomo del Caslellano; e 'f 
presse comparve pure il capitano Niccol6, menao* 
scalpore, e facenüo allissime qucrimonie specialmeoW 
presso i parligiaDi, lanto ehe l'Ambasciatore fran«** 
corse diriltamente a palazzo, e rappresentö al Papa w 
fatlo come frodoleuto ed oltraggioso al re Arrigo, »o 
an porto libero, e con discapito deir autorilä poDiiß*-'''- 
Paolo prese faoco: e subito senza cercar quali oril»^ 
SU queirafTare avesse dati il Conte suo nipote, fe« n- 
spondere al Caslellano ehe si giiardasse bene attoro«» 
e DOD lasciasse fuggire i lemerari. 
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Coslui ricevuta da Roma la seconda risposta con- 
irana alla prima, e ridotto a non polersi piü ajulare 
coilaforza, scese alle preghiere. And6 amiclievotmente 
zi Alessandro, narranJogli il suo impaccio, e scoo- 
giurandolo iiisieme per l'amor di Dio e dei Santi a ri- 
lornare. Ma Tallro, piü ehe mal risoluto, slette ferrao 
sulnit'go: congedü Pictro, chiamö gli amici, e dicendo 
dl essere ormai troppo innanzi per lornare indietro, 
fece Tolgere te prore verso Napoli: dove a grari fesla 
fu ricevuto dal vicerfe don Bernardiuo di Mefidozza,e 
ilal priiiclpe Doria capitano generale del mare "°. 

II Papa aU'inconlro per la sioistra retazione avula 
di qoesto successo, e per le feste falle in Kapoli a suo 
disdoro, sdegnossi aoche dl piü; e correndo ai riseo- 
iimiMili, fece citare sollo gravissime perie monsignor 
Alessandro, e inliraar al cardinal Guidascanio ehe dcn- 
Ifo Ire giorni facesse lornare le galfee, non ammeltendo 
Q^ scusa nii ragiooe ehe egli potesse allegare in sua dt- 
Kolpa. 

I24»gosto<535.] 

Queslo accidenle riscaldö in Roma le passioni ed i 
P'rliii. SpagnuoU e Francesi guardavansi in cagnesco, 
lülia piü desideravano quanlo venir presto alle mani"'. 

••"SASDOVAL cit., U,S02. A, 2. 
UAÜiRIKpRoäEO cit., III, &IS. 
NATAL COSTI cit., SU- 
CKSARE CAüPIS* cit., 11, <33. 

'" BAYSALDUS, Ann.,ia5ö, n. "2: • Accmiw tunl hoc anno fa- 
'•*• inftlkis belli quod inier Paulum IV, pont. et Philippum II regem 
*^rt,i ex audaci et iniquo facinore Mirrii et Alexandri Sfortiarum, 
W rfno* triremei gaUicas in porlu CfatumceUarum adducere Nea~ 
f"*^ prrtentarunt. • 

ÄLEiisDto DI A>D»8A./>«Ia gwrra de Campagna de Roma. 
*•*• Madrid, l&tö, p. (05; • ia huyda de las dot galertu del prior 
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! partigiani del Cristianissimo correvano a palazzo.e 
raaiilacavano siil fuoco; quelli del Gallolico si riunivauo 
di noUe presso l'istesso Camerlengo, e faceao catasia. 
Discorsi e progetti sediziosi bollivano. Inlanto, spiratoil 
termine de! raonitorio, Paolo faceva condurre in Caslello 
il Lottino segretario del Camerlengo *"% poi l'islesso cde- 
l)re Cardinale, appresso Camitio Colonna "-"K E niinacciava 
dl non si ferraare; quando il marchese di Sarria aiiiba- 
sciatore di Spagna, vedendo il Papa risolutissimo, h 
fazione francesc patente, il paiazzo e la citlä ben guarda- 
ti, si rivoUe a millgare lo sdegno di Paolo, ofTerenJo^i 
mediatore per rendergii le gal^e; sicuro ehe ad un SüO 

cenno sarebbero State da JNapoU rimandate a Civitavec- 
chia. Sperava m qiiesto modo estingitere l' incendio. 

Le private corrispondenze dei coutemporanei, ehe in 
gran copia ancora ci reslaoo edite ed inedite, son' 
piene dei rumori crescenti intorno al successo ora nar- 
ralo; e tutle prevedono gli eccessi deila guerra. A m^' 
Lasl'erä un brano scriüo dalla penoa de! Caro da par^'' 
del cardinal Farnese al cavalier Tiburzio, ageiiie fariK' 
siano nella corle di Francia; tellera ciLaia pur dal PaU- 
vicino colla dala del U agoslo 1550 di Roma''*: «Dell' 

de Lombardia, puesque de aqui tomo occasion el Pafa.— " 
•jueira. » 

PlETRO NORES Cit., •19. 
w* GIBOLAMOMAGGI, Deilafo'tißcazi&netiellecillä, iD-fol-fi?"^- 

Venezia, <5bl, p. 16: « Messer Gianfrancesco LoUino votierrai^- 
uomo di molto giuditio, neidiscorso ehe egli conlra il Secrelario p^' 
rentino fa in certe sue leltere ehe mi rifcr'i il virlaosissimo meSif 
Dionigi Ätanagi ehe le Icssc, nelle quali mi affermava ehe n conU^e 
vano gaqliardissime ragioni. • 

"•^ HAT>ALDC3, Annales Eccles., i555. 
Bucio ALüIMARI, IIis:oriii gen^alogica dclta famigi'" £-< 

raffa, ia-fol. Napoli, 1091, II. H3, Uli. 
'" ANSIBAL CARO , Lettere scriUe a nome del cardinal Fam' 

iii-8. Miiano, tip. de' Classici, 1807, III, 50. - Leltera al cav. 
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tredicidi questo scrissi una leltera al Re [Arrirjo //)del- 
faccidcDte seguilo delle sue due galere, ehe ii signor 
Alessaiidi'o Sforza ha levaLe del porlo di Civitaveccliia, 
econdotte agii Imperiali; e del risenlimenlo ehe Noslro 
Signore n'lia fatto, e della mala satisfazione, ehe per 
queslo era corainciala Ira Saa Santilä e gl'Imperiaii. lo 
non ne scrissi a Voi non aveiido tempo, per la fretla 
ehe rimbasciatore fece di spedire il corriero: nia penso 
ehe arete inleso tuUo come ö passato. Quesla sarii per 
ilirvicorae lecose sonoandaledi poi pighandoaugmento, 
ed inasprendo sempre: perche questi iinperiah, avvezzi 
coii {lapa Giulio, lengono ior modi solili; e Sua Santilä 
p raoho generosa e di saldissimo proposilo, massima- 
'^ente dove si tratta deil'oDore e della dignilä sua. Fin 
ad ora gli hanno dato parole ed inlenzioüe di far ritor- 
Mre le galere, ed offertele anche sieurtä; ma con ef- 
'«tlo noQ hanüo fatto eosa ehe Sua Santilä vogüa. E mi 
P^re di vedere ehe le cose mirino piü a roUura, ehe al- 
•fiinente; non ci essendo piü 1' onore di Sua Bealiludine 
* cedere; lanto si h messo hinanzi e con le parole e eoD 

proyvisioni: avendo fatto veoire i cavalli del Daca 
^ Irbino, e fatte alcune compagnie per Roma persino 
*fiue mille fanti, con altri provvedimenti ehe (endono 
'"''i a questo tine, o di avere 1'obbedienza di quesli 
*'?Qori Sanlatiora, o di farne dimostrazione. Pare perö 
*°iolli ehe il partito sia molto pericoloso per il Papa, 
^^rido circondato dalle forze dell" Imperatore, e non 
'^endo noi piü forze in Toscana ehe laute. Per questo 
^^^ si manca di contenlare il Papa nel medesimo pro- 
P**'tO; ed 1 Minisiri di Sua Maestä potranno far fede 
''^"'opera mia, senza ehe io enlri in altro. Ma io veggo 
"^ 'a cosa corre da so stessa al palio. • 

'nio agente dei cardinale alla corte di Francia, data di Koma, 
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XXX. — Per qneslo non era lontano il vice^e di 
Napoli dal consenlire coll'ambasciator di Koma alla re- 
stituzione delle galere: temperamenlo diveuuto ormai 
iiecessario pel proposito irremovibüe del Papa, e per 
logliere ai nipoti il pretesto di giusliflcare col rifiuto la 
guerra ehe macciiinavano. E quantunque agli Sforzesdii 
non piacesse ii perdere quelle galere, e mal volenlieri 
soffrissero di restarsi sgarali; pure consideraßdo il 
disordine della faaiiglia nel tempo presenle, e il mag- 
gior pericolo ehe le sovraslava pel futuro, dibaltulo il 
pro e il contra di quesla bisogna in Napoli tra il vicerö 
Mendozza, il principe Doria, il conte di Castro, e qu''' 
di SantaQora, conclusero la restituzione e il modo del 
ritorno. Älessaadro rimenö legalere innanzi al portoJi 
Givitavecchia: ed essendone esso solo quivi presso snioo- 
talo, si rivolse con una fregata verso la Toscanaja- 
sciando ordine al capitano Antonio Fani ed a Francesco 
de Nobili, ehe aiubedue far dovessero quanto sarebbe 
loro commesso da parte del Papa'". Poco dopo il capiw" 

«* M. Gio. DELLA CASA, Utterescrttte anomedel Card. Caralf<i' 

tra le opere del medestmo, in-l. Napoli, 1733. V, 63: • AI Cont^- 
stabile di Francia.... Esscndo tormte le galere, e parso a N. S- ' 
roncedere al sucro Cotlegio la libera^ione di sua Signoria Ul""^ '* 
cardiiial camerlengo Guidascanio Sforza. Di Roma 20 letletntrt, 

ioöo. B 
NonKs, ediz. (-it., 26: « Parfi il Racellai il quartod^c' 

giorno di setlembre.... Appena partito lui, segut la reslitusione d<.-- 
galere, ehe furono da quelli medesimi ehe le sforzarono, comedesh 
rava il P^pa, ricondotlc a Civitavecehia, e consegnate ''^'^^""^^g 
11 ehe esegiiito il cardinale Camerlengo, ai prieghi del Sacra Co «3'^^ 
fu rilascialo il giorno diciannovetimo di setlembre, e vigesitno app"' 
dopo la sua carcerasione. • .   .^ 

RKLAIIOSK delle galere di Carlo Sforza. M>s. ^^PP"°'    '^ 
ARCH. ST. IT., XH, 374: « Alessandro rimenö le galere a CiVtl"^ 
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Aliioiatini riraettevasi al governo di quelle galere in ser- 
vigio del re di Francia, ehe non le rese mai piü agii an- 
lichi padroni, risoluto di lenere per so quegli eccellenli 
bastiinenti di guerra, anco a costo di pagarne ad alto 
prezzo la Valuta'"^ Del Faui non mi lorna piü notizia 
•eruna: dei Nobili noa sola letlera, scritia dal cardlnal 
Farocse dopo questi successi, parla molto onorevolraeri- 
te; e ce lo mostra disposlo a ritirarsi col titolo di Pro- 
tonolario in Lucca sua patria "^ 

Cosi ebbe fine il capilanato di Carlo Sforza: ii quäle 
in grandi intricamenli per lanto lempo vissuto, senza 
ffl3i polere nö so, ok le sue cose avere in assetto, nö 
•f) Malta, ab io Africa, nfe in Roma, nö ia mezzo agli 
^pagQuoIi, nö appresso ai Fraacesi, finalraente deli- 
tierö di non piü intromettersi nelle allrui brighe; 
ß quietamente si ridusse a vivere in Parma nella 
Pfiorale sua casa di Lombardia. La menö il resto di 
saa viia tranquilla. scrvendo al religioso suo Ordine 
i^lino alla morte, ehe fu dopo 1' anno setlanluno *^'. Gra- 

^ 'a, essendo tui perd prima smontalo e incamminatosi atla voUa 
I Sania Fiora; con aver lasciato su una galera il capitano Antonio 
"ni bolognete,e su(i'allra il capitano Francesco (de Nobili) da 
"««, coH ordine ehe facessero di lutleäuo quanto fasse loro slato 

^f^mmeMo da parte del Papa. • 
ARCHIVIO SFORZA , Conferma deUa donazioM fatta dcU Car- 

"wfe Guidascanio al fralella nell'anno imt, per procura di mon- 
'^lor Aleisandro Sforza. Citala dal Ralti, I . 282 . nota ii : « Idem 

• dnus Procurator uUerius exequendo dictum suum procurationts 
^'^otum, sciens triremes m dicta donatione expressas, et ipsi il- 
"orftjo Priori reservatas, fuisse venditas et atienatas, et prceltum 

"•ndem solutum et respeclive solvi promissam, ec, » 
' AsNiBAL CARO, Lettere scritte anome del Cardinal Famese, 

"-8. Milaoo, 4807, III, 36: « AI vescovo di Lnccadatadi fiomö 
'"'i^agosto i5ö5.' 

**" RATTI cit., 884. — LiTTA, Famiglie eil., tav. 2. 
DAL POZIO , Buolo eil., p. 28. 



2G0 Llll.  VII.  — CAP. XXX. [ibselt. 15il 

vissimo danno la rilirata degli uomini di senno e di 
valore dal maneggio dei pubblici affari. Ma vi sonrj 
certi lempi ehe rendono non solo onesta, anzt neces- 
saria la soliludine. Quando üella civii societä pel mal 
governo delle fazioni si oUenebra il crilerio iliativo e 
praüco intorao ai drilti e intoriio ai falti; quando gli 
iijganni ed i soprusi aduggiano ogni semenza di virlii, 
e troncano ogni slancio di generoäo operare pel coiau'i 
servigio; insomma qiiando l'interesse e lo spirilo di 
parte mena lulto agli eccessi, allora agli onesti, coiis;!- 
pevoli del proprio dovere e della propria dignltä, non 
resla alira scelia ehe tenersi in disparle.come fece il ca- 
pitano Carlo Sforza. 
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LIBRO OTTAVO. 
CAPITAKO      FLAMINIO     ORSJNI, 

SICNOHE   D[   STABIA. 

[iDÖS-läGO.] 

[26 oltobre <5a5.] 

I. — E' parrä forse a taluno, per gli ullimi capiloli 
•iel libro precedenle, ehe io mi sia iroppo disteso nei 
parijcolari del capitano Carlo Sforza e della squaJrelta 
^«luriera, messa al puntiglio Ira i compelUori francesi 
^spagnuoli. Ma cliecchfe possa allri peosarne, si mi ö 
ävviso di non rimanerrai nfe anche da queste digres- 
*'oni,quaiido si coiKieUüno coi maggiori successi, e ne 
ilisvelano le prJme cause, o mi dänno campo a cbia- 
f're fiel migüor modo la storia della marina e dei ca- 
P'tani. E quaatuoque non sia raio intendimenlo ne 
•^^Ijito il lener dielro a tutli gli avvenimenli del tem- 
t^> nondiraeno mi parrebbe raancare airufllciomio 
"^ non ricordassi i falli piü rilevanti delle persone di 
^are e delle citlä lilLorane: senza ehe la mia storia sa- 
••ebbe meno grata, dove pel discorso dei successi me- 
'^^simi deriva dilello colta varielä, e lume colle con- 
^''Jtrazioni, ehe non lascio di Tare quando il deslro 
^ß iie viene, condollovi dalla iudiizione dei easi parti- 
•^'ari. Per esempio, dal precedenle racconlo ciascuno 
("•iduceDdosi coi pensiero a quei tempi) puö ora facil- 
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mentc vedere I'aüitudine dei baroni romani al mestiero 
dei raare. la simpaUa dei nostri popoli iiUorani per du 
lo esercitava , 1'Interesse ehe ne prendevano le altre m- 
zioni, le slretLezze dei camerali coi loro congedi e i 
turbaraento dcgll straüieri colle ioro fazionir ündech. 
muriü voglia darmi ijiasimo se io sono sceso, e se sceniJ>' 
anclie in questo libro, ai particolari di siiiiile Datura; i 
se per meglio acquistar fede produco talvolla a verbu 
le lestimoiiianze dei conlcmporanei, o 11 surito dei do- 
cumeiili ehe li riguardano. 

E per tornare al proposilo, le galee furono rimo- 
nate in Civilavecchia,ma non per questo fmi i| rumore 
dentro Roma. I Colonnesi minacciati ed oiTesi aveauö 
prese le armi coi Ioro parligiani, ed i proteltori di iNapol: 
ingrossavano ai conüni. In Roma congiure, sospelti, pn- 
gionie. Ondecliö 11 Cardinal nipole, giä certo della rotlura, 
e spinto alla guerra dai ministh francesi, non piii per 
le vie secrete, o per le generali, come prima, ma aper- 
lameiile e soito delerminale promesse; pressalo di piü in 
quei gioriii quando si diceva scopert;i la Iraina di cerli 
Calahresi per ammazzare lui siesso e il Papa '; e quanJ^ 
insieme venivano di Madrid letlere agre e mlnacciose. 
feoe entrare io Zio neiratjorlivo disegno di cacciare i:li 
Spagnuoli da tuUa Tllalia coll'ajuto voluhiledei Francesi. 
IQ somma vane speranze in Homa, vanissime in Fran- 
cia; e nel mese di otlobre di questo anno Ire fenomeai 
di gran rilicTo. 1 Carafü in Roma soUoscnvono i cap'- 

' PiETRd NoREä, Giierra degli SpagnoH conlro Paolo IV. P"^ 
biicataneirARCu. ST. lT,in-8. Firenze, 1817, XII Zi: <• Essend^^ 
scoperto ehe un certo abale Nvii tenesse mann d urdine delllmpef^ 
tore d, avüete»(ire il cardinal Caraffa, e ehe Cesare Si>ima calabrn' 
fasse slato mandato a Roma per ammaszarlo. » 

NATAL COSTI, Störte, in-i. Venezia. <S89, p. 2U. 
PALLAvtciso, Slor. dei Conc. lib. X!II, cap. <5. 
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loli cofitro la Spagna per uscirtie co!la peggio *; Carlo V 
comiiicia in Fiamira la riniincia tlei suoi slali per riti- 
rarsi In un cliiostro'; e Filippo li in Madrid inaugiira i 
principi (lel suo regno colia gucrra contro il Papa per 
Wccarsi !a riputazione di sanlimonia*. 

[Nov. c die. 1855.] 

H. ~ Donque grandi maneggi in Francia, in Spagna, 
iillalia. Annibale Riicellai, nipote del celebre monsignor 
'iella Casa, viaggia verso Parigi coi arico di esporre 
3l Re le olTese pubbiiche e le private della corle e dei 
'iiinislri dl Spagna conlro il Papa; vengono dl Francia 
|"oiiforlalori e liduciari idiiecardinalidi Lorenaedi Tor- 
oone, i Veoeziani sconsigliano, il duca d'Urbino marcia, 
juel di Ferrara nicchia. Armamenti, sospelli, speranze, 
^fiue deü'anrio cinquanlacinque. Enlra di verno il 56- 
fuenle con piü longhe fiussioni e freddure: conlisca ai 
''Olonnesi del ducalo di Paliano, inveslitura a favore 
''plla persona e discendenza di Giovanni Caraffa, conte 
J'Moritorio e nipote del Papa, e principio degü alti 

' RkYSkLvns, Annales Ecdes., anno IS», n. 73: t< Confeclm 
*x anno foederis leges. » 

NnitEs cit.. 33: 1 / capitoH.... tottoscritti dal Papa e da fiton- 
"Viör d'Alan^one ai tredicidi Qttobrel5a6,nelpalazzn di $. Marco. • 

* PRUDENCIO SASDOVAL, Vida y cchos del imperador Carlos 
'""'o, rey cathoüco de Espa.'ia, in-V. Pamplona, ^58ß, p. 205, 

' ä- 1 A veynte y ocho de octubre 15-55 Carioi Vrenunciö a su kijo 
"'•fj/ don Felipe, B 217, A, i: * A veynte y seit de ortubre en lööS 
^tnciö a los eslados de FUindes Naples, Milan y Borgogna.... a 
''^ ?/ seis de henero 1356 renuncit> a los reynos de Espana.... y el 
*- \l iiele mizrno mcs y aho renunciö el impem. » 

' Lcis CABRKRA DE ConoovA, La hisloria de Felipe segundo 
I '**''« Kipafia. Madrid, in-fol. 4619: Prefacion: * Celebren un Prin- 

"f* eon el nombre de Perfelo, como Josias, como David, Esequias, 
,   ^»wo, Trayano, Fabio Macämo, Julio Cesar, Coslanlino, Salo- 
\ *"•, y Moyse. » 
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fiscali in Roma contro la casa di Spagna per dichiararla 
decaduta dal feudo delle due Sicilie \ 

[9 febbrajo 1556.] 

Tra tante stizze all' improvviso si pnbblica il trattalo 
di tregua soUoscrilto in Vauxelles il cinque febbrajo 
Ira la Spagna e la Francia^ Sembra la prima esser 
giunta a distogliere la seconda dalla lega col Papa; 
pare debba cadere lo strepito delle armi. Se non ehe 
il Cardinal Carlo Caraffa, proprio sopra quelle due galee 
reslate in Civitavecchia dopo il tafTcruglio di casa Sfor- 
za, pigiia il passaggio, e corre in Francia a dimostrarela 
tregua essere giä rolta per colpa degli Spagnuoli, i quaü, 
proteggendo i ribelli di Roma, ne insultano il sovrano • 
Ai Francesi la vendetta, ad essi la difesa dell'onoree 
della sicurezza di Paolo IV e della sua casa. In mezzo all^' 
scabrose questioni, ehe tocco di volo, farö preslo a meliere 
UD po'di ordine e di chiarezza, volgendomi alla marina. 
dove mi larda ogni momento ehe non iiiconlro qi"^' 
prode capilano, il cui nome sta in fronte di qaesto libro. 

[6 febbrajo <556.] 

III. — Flarainio Orsini, signore di Slabia in q"f' 
di Nepi, non  so  per quäl deslino, sfügge del in'"' 

" CESARB GAMPüIA, la Vita del catholico ed invittissimo '*'"• 
Filippo U d'Austria, re dt Spagna, con le guerre dc'suot tetni»' 
divisa in setle deche, in-t. Vicenza, <603. 

FRANCESCO MISCETTOLA, HSS, La guerra di Campagiui '*•' 
gli Spagnoli e Paolo IV. (Ne parla il RLSCELLI nelia Jeltera a f'' 
üppo II: ma noo fu mai stampato e il manoscritto resla ignoto.) 

CABD. SANTORO, Mäs. della slessa guerra, (Ne parlano i' 
VoLPiCELLA e 11 D'ATALA. come di scrittura non mal pubblica'a' 

" Dl- MOST, Corps diphmnlique, k la dale du 5 fövrier *55^- 
•* NoBEscit., 67; « 11 cardinale Caraffa parli per Francia i"* 

torno al fine di maggio, imbarcandosi m Civitavecchia siüle ff*»^ 
del He, ehe lo aspettavatio. > 
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sconosciuto nella genealogia dellü sua principesca farai- 
güa romana. !1 Sansovino, il Gamurrioi, l'Ugheili, i'AI- 
IjiJsio, il Raui, ii ßicci, l'Amideno, e taiiti altri stam- 
patie mai)os(;ritli,che direltamente hanrio trallato della 
C3sa Orsini, non fanno molto di lui: e il tanto diligen- 
lissimo e recente genealogisla conte Pompeo Lilla o 
•oignora.oloconfondecou allri o Fabi o Flaininidcila 
siessa casala, ma di rarai e di tempi diversi \ Per qiie- 
sto, quando me n'e venuto il desiro, lio calcato a hello 
siudio il nome di Flarainio; e specialmeiite nella mia sLo- 
ria di Lepanto, ne ho messa di rilievo V importanza, per 
tlare addentellato alle ricerche dei noslri arcliivisti e 
''egli Studiosi di sloria patria, so per awentura qualche 
piii iarga coiitezza da loro me De fosse potuta venire: 
nietodo piii volle tornatomi ulile inlorno ad altre ri- 
«rche. RispeUo a Flaminio un solo, per qtianto mi sap- 
P'a.si emoslrato inteso della domanda; e dopo diieanni 
^ aie frale Alberto esso, non raonaco ne terziario, iia 
••isposlo pul.blicaraente da Livorno, toccandone alcuni 
Parlicoiari, di ehe io volentieri me ^li professo obljügato 
coine meglio e a suo luogo dirö. 

Ciö non pertanlo sopra fondamenli sicuri, secondo 
' mio coslume, rai confido di meliere insieme la storia 
1^' queslo prode romano, e di rivendicare dali'oblio uno 
•^ei piii bei nomi del noslro paese. Cominciando dai prece- 
^fnti, Io trovo del ramo di Bracciano e dell'Angüillara, 
"j^lo intorno al 1512, e signore di Stabia, anijco feudo 
* Dotissimo della casa Orsina presse a Civiia Casieliana'. 

' LiTTA, Famiglie Celebri: gli O'Sifti di Roma, lav. ixvii, in 
•"- • Fabif) nel iööd irnpief/ato da Pjoh IVsulle galerc pontißcie, 
'^'•lo nei <C00. » Non 6 il nostro. Tav. luy, iJn. 3: « Flammio Or- 
,'^'/Iöfio dt Roberlo, ionle di Pacentro. » ilolto meno. Tav. xxviii 
' ••- » Flaminio Orsini. o Di gran iuDga postoriore. 

ATTILIO ZL'CCAGNI-ORLASDIM, Coroffrafia di tutta Pltalia, 
'''•'tUKutTii  Guerra rfc' Pirall. — 2. 2j 
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Appressorinconlro aüievonellascuola di GentilVirginio 
suocongiunto, del quäle altrove si ö deUo. Cognalo ilel 
marescialio Piero Slrozzi, e seguace delle sue imprese; 
collega sul raare del celebre Lione Slrozzi. e successore 
nel comando di quelle galöe. Lo trovo soldato di Francia, 
dei Farnes«: e degli Eslensi, condottiero nella guerra (ii 
Siena, governalore di Chiusi, geiierale delle fanterie ro- 
raane, e fiiiahnente casteliano di Civitavecchia, e capitan 
genemle deU'arinata marillima di due Poiitefici, ollre 
al resto ehe ae vedreiao appresso '\ Ecco gli uomini 
messi in oon cale dal genealogisU ed archivisli nostn. 

Sotlo gli ordiüi del nuovo capiLaiio si raccolsero qiiiii- 

in-8. con tavolefigur. Firenze.lSWe segg., tom. X, suppl. *!*: 
« Stabbia, nel governo di Ciüilacaitellana, deleijazione di Vilerbo. • 

Allante, tav. ^5: Da Borea ad Oslro, suila stessa liaea. 
« Civitacasteilana, Santelia, Stabbia e Calcata. » 

" ADRIANI, Slorie de'suoi tempi cit., 293,C: « U re di Fran- 
ria per Flaminio da Siabia Orsino aveva numdalo a OUavio duca dt 
Parma sicurlä e difesa. » 

IDEM. 36Ö. A: " II Card, di Fenara mandd in Francia Fla- 
minio da Slnbia Orsino a far sicuro il Re, e conforlarlo a «i«"'*' 
ner la guerra. » 

lDEM,iOö,D: « -Velta guerro di Siena Ii adopcrarono 9««*" 
si'jnori ÄureUn Fregnsi.... Fkimimo da Stabia Orsino. » 

InEH, 425, G: a Flaminio da Siabia Orsino haveva U 1^^ 

vcmo di Chitui. » 
lüEH, 527, A: t Flaminio da Stabbia Orsim cognalo äew 

SozziM, Guerradi Siena, neU'ABC!!. ST. IT., ^812, U, •*• 
*26, 592: Sempre: « Flaminio dclia Slabbia. » 

AsTOMoDl MosTALVO,Relasiotiedellaguerradi Siena,trado ^^ 
dallo spagnola da don Garzia suo flglio, e piibUicata dal R[CCOVIA>^ 

GKOTTANELI.!, elc. in-8. con documeali e prefazioni del ^''^^^^^ 
in-S-ToriDOjaöS, p.U: « liviöilcapHano Flaminio deirAngutlUt^ • 
soldalo vecchio. coli ordine e modo ehe doveva Untre Santaccio- »^^ 

Cos\ il Bosio, il Cirni. il Nores, il Campaüa, il Roico, 
Tuanu, e pib altri ehe cilerö appresso. 
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dici golere, altre prima, altre dopo; e vi sleitero quanto 
ilurii la guerra, sempre intente a impeiiire il troppo 
libeio scorrazzaraento (leite sqnadre spagiiuole, ed a 
soslener Roma dalla parle del mare in quelle fazioni 
ehe or ora si vedranoo ". Eccooe qui soUo la lisla". 

" NoRES ctt,, 70: B Si diede la ctira di Cimiavecchia e delle ga- 
kre a Fiaminio Orsino da Slabbia, stretto parente di Pictro Slroszi. » 
Invece di Civilavecchia si leg£;e Ciltä di Casteilo per errore di co- 
pisti, chö non polevano Irnvarsi galöe sui monti Tifernali. 

Bosio cit., 376, E: n Paolo IVgunreijgiando colducad'Alba, 
a^eva doilici galere.... quattro delle quali crano di Pietro Strozzi. a 

IDEM , 411, C : tt Galere della Chiesa a carico del stgitor Fia- 
minio Orsini. B 

ADRIAM, 534, E: 9 A Fiaminio da Slabbia Orsino ilgoverno 
* Civilavecchia, et dede galere ehe avevano. » • 

" DociMKNTi raccolli da Scipione Volpicella e pubblicati nel- 
^'Appetidice alla Stcria del Nores, ARCH. STOB. IT. cit., XII, 383: 
' L^ quali galere si fermiiio qvi nelportodi Civilavecchia.... quelledel 
^"rescialioSlrozsi col capitanMoretto.e le altre nolatg qw appresso.... 
ifo'iiif/ijor di Setartus con dus galere, Baccio Martetli can due galere, 
^piUn Cabasolles con una galera, le due di monsignor Daramon, il 
«iife da Fiesco con due galere. » Del Fournux si vedrä avanti. 

M, Gio. DKLLA CASA , Lettere a nome del card. Caraffa, tra 
'«Opere del medesimo , in-t. Napoli, il32, V, 9S: a AI Cardinaldi 
l-crena: di Roma, 6 febbrajo 1356. — Sarebbe benc ehe S. M. Cri- 
*'w;(issitjio mandasse alnieno dodici galere delle sue a Civilavecchia, 
^Jiial cosa ci pare tnollo ueceuaria; e supplico Voilra Signoria 
^"Fna. e Rma. ehe vengano Ic galere del ntareacialio Strozzi, e del 
^"P'fflno Morelto,e le altre ehe sono scritle nella Usla. « Segue la 
'läia come sopra , ehe puö ridursi coA : 

Galere del capitano Alamsnni. ...   2 
• de! maresciallo Strozzi. ...    V     = 
• dello Sciarluz 2 
»     di Baccio Marlelli 2 
»     del capitano Cabazolles.   . .   * 
•     del Daramon 2 
>     del coDle da Fiesco 2 
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Abbiamo dunque le duc giLi tolte agli Sforzesclii co;i 
iSiccolö Alamaiini, piü volle uoiuiiiato, e Paiulolfo Slroi- 
zt, ehe poi si Iroverä ira i romani atla battaglia di 
Lepanto. Quattro galee de! maresciallo Piero Strozzi, 
ehe non avevano pari sul mare per armamenlo, ilLsti- 
pliiia e grandi faUi nel Mediterraneo e nell' Oceano. 
dove erano State cotidotteiii servizio deila Francia con- 
Iro gi'Iiiglesi dal celebre Lione fiaiello dei maresciallo. 
e con esse il capiian Melchione di Belmonte, e il ea- 
pitan Giovanni Morelti da ViIlafraQca,del quäle avrö ü 

dire specialmeiite iu aicun capitolo seguenle. Seipioiie [iti- 
schi, fiero nemico del Doria e della Spagna, mihlav.i 
al soldo di Roma solto l'Orsino coii due gaJere''. Du.' 
allre seguivano Baccio Marlelli, fuoruscito fioreiiliiio- 
FiüaiiTienle cintjue eran venute di Francia col barüin.' 
deila Garde, e i capitani Sciarluz, Daramon, Cabazoi 
les. De Carses, e Fouroiix; i cui nomi e naviglicosi per 
puiilo sono segnali nelle nole del cardioal Caraffa scriit^' 
di Uüina addl sei del mese di febbrajo al duca di Mom- 
moransi e al cardinaledi Lorena; meiio il Fouroux, dei 
quäle perö avremo appresso cerlissime prove. 

Ä simililudine del primi capilani dellifguardiii nt 
Cinquecento, Flaminiorileneva collegalereanche ilcarif' 
di castellano, o com'oggi direbbesi, di comandante'dflii 
Piazza In Civilaveccliia: punto molto geloso per la vi- 
cinanza del duca Cosimo, e per la stralegia del dui"" 
d'Aiba, Aveva per difesa dalla parte del mare i ^^- 
lorrioni rolondi di opera reticoiata, ehe ancora esUi^ 
no alla ponla dei due moli, uno e destra, uno a s'-''' 
ira del ^jorto, come furono edilicali dallo impei'^^^'' 

" DocrUKNTi nuovi e illustraiinni suHi Cotigtura dei Fi«^*' 
pubblicatida L-T-BELGRASO, nel voIume Vlll.faäcicoloU, AH'^^"' 
Societä Liguie di sloria patria: « La catisa di Scipione Ptesch f- 
feudi palcrni. a Moite notizie di esso Scipione per quesli lenipi- 
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Trajino; e si cliiamano i fürlini del Birchiere e de! 
l-azzerelto: i quali signoreggiano le bocche lanlo da 
Don potervisi accostare legno ninno, senza esporsi a 
essere dal primo o dal secondo, o da lulLi due insie- 
me, falio jii pezzi, per le batterie alle e basse mes- 
sevi a giuüco. Sulla base del porto aveva a destra la 
röcca vecctiia, ridotla a palazzo sovraao, ina non lanto 
ehe, per la sua posizione a cavaliere, e per la piazza 
inierna aperla verso il mare, non potesse allogare una 
buona balleria, e chiudere Ü passo della darscna: e 
a^eva sulla sinistra la röcca nuova di Dramante e di 
Michelangelo, ammirato modello di architeltura milifare, 
secondo lo sUle deigrandi maeslri ehe mai nondisgiun- 
Revano la leggiadria dell'arle daila forlezza deU'opera". 
Verso lerra in giro dalPuna aU'aUra röcca aveva una 
f'Dla basliouala con sette baluardi reali, disegnaü per 
Leon X dal giovane Antonio da Sangallo, e da lui stesso 
<^ominciali a imbastire di lerra con qualclie principio 
"i" muralura, continuata poscia da Ciulio III, e ridotla 
'compimento dal qnarto e dal quinlo Pio". Allorno a 
«Icäio perimelro erasi adoperato Flaminio con fellce 
•UMesso, mellendo airopera le ciurrae, sui  terrapieni 
* iniorno ai carri delle artiglieric per ogni sbocco, e 
*w fianchi, c sul fronte: cosi ehe mandalovi da Roma 
'ßro Strozzi a rivedere il progresso dei lavori ebbe 

' restarne pienamente soddisfatlo ". I'rospero Doccapa- 

" DociM., cit. qui sopra, !, 130, e piii Oi, *32. 
»ASABi c DüCL'M.. cit. qui sopra, f. 436. 
AoRiAsi cit., 548 A: « Bavendo nel tungo spasio Flaminio Or- 

"w'to bene guernita Civitavecchia. » 
j .      *''£«, 346, F: « Piero Strozsi andöa visitare Civitavecchia, 

P>"i/lcostoni ehe a sicurtä vi aveva falle Flaminio Orsino. » 
• Oi    •*^"''^' ^'Koma. Cod. Urbinatealla Vattcana, 1039, fol. ^60: 
^    noma ha mandato N. 6 gtiasladori a Civitavec'.hia,arijiarare 

'^'''iUcizioni ehe giä fece Paolo IV. » 

2i- 
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duii,commissario delle armi, comparve nel fornimen! 
della Piazza, delle fortezze e delle galere, quäle [utüi 
riputavano, diiigentissimo'\ 

[Marzo-agosto<Sö6.] 

IV. — Maggiori apparecchi faceansi in Roma,doTe 
si erano raccoUi lutti gli esuli di Napoii e tutli i fuoru- 
sciti di Toscana. Primo di autorilä nei consigli Silve^iro 
Äldobramlini, padre di quell'Ippolilo ehe poi fu pap^ 
Clemente VIII: primo di coraanJo nelle esecuzioni Piero 
Strozzi, figlio di qael Filippo, cui loccö 1'eccesso di la- 
sciarsi morire anzi die essere slrazialo da! carnefice lii 
Cosimo. Coii   questi coiisentivano  tuUi i nemici il-ir 
i'Austria, dei Medici e dei üolonnesi; come dire glii' 
sini, Torquato CoiUi, Ascanio della Cornia prima f' 
mutasse bandiera , Adriano Baglioni, Walleo Stendj' 
do, Baldassarre Rangoni, il coiite Brunoro Campen' 
da  Forlimpopoli, Giulio Vitelli, Giovanni  Guasgo:^ 
Toramaso da Camerino, Lorenzo da Perugia, Giulio i. 
sare Brancaccio da Xapoli, il duca di Somma, AlesS'' 
dro Golonna, ilcapilan ilario Parlicappa, Prospero Bo 
capaduli, il Rucellai, il celebre della Casa, e tanti alin 

Fin dal priucipio il cardinal CaralTa aveva coius 
dato ehe si descrivessero nei rucli lutti i Roraani ^ 
alle armi, e si ordinassero in compagnie e legioni, a> 
gnala a ciascuno la posla di coQvegno. Si irovaro: 

'• -MARCuBALno Bicci,JVo(t2tc dtllafamigliaBoccapadtiU,^^'' 
Roma, ^62, p, Ui: > Prospero Boccapaduli, commissario di C'^ 
Sanlangelo, doveva fornire le galere e fortesse di CiviUUWXhio- • 

" NoREs ci[., 43, e <37. 
ADBIASI cit., 545, B. 
MARCCBALDO Bicci cit., p. 407. not. in (in.: • JUario PJ' 

cappa, • Famigüa ricordala altresi nel M. A. C. 
AKISIIDE SäLA , Le Ullere di sau Carlo Borromeo, in-* ' 

laao, 111, 4361, e Aacu. Sr. IT., 1863, p. iOS: « Gmtgoni. < 
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alla moslra, soUo gli occhi di Paolo IV, oUomila iio- 
mifii ben armati: e prima quei del rioiie di Ponte, piü 
nuQierosi di ogni altro, in una legione alla guardia del 
Campidoglio, ed alla riscossa dovunque sarebbe maggiore 
il bisogno. Degli altri rioni a quallro a qaatlro si furma- 
rorio Ire Icgioni: la prima io ballaglia suila piazza di 
Termini, la seconda sulla piazza del Lalerano, la lerza 
al Circo Massimo : tre puüli spaziosi e Strategie! per 
soccorrere prestaraente tutto il perimelro dellc raura ci- 
slibcririe, quando si lentasse invasione da quelle parli, 
0 balenassero i difensori della prima linea. Alle porte 
e alle muraglie i soldati e i capiiani dislribuiti cosi: dal 
Popolo alle alture del Piiicio, monsfi di Lanzac con 
mille Guasgoni; dalla porta Salaria alla Nomeiilana {non 
ancora Pia), il duca di PaliaDO con mille Tedesclii; dalla 
Tiburlina alla Maggiore ed oltre, Paologiordaiio Ürsini 
Cün sei compagnie di Italiani, in luUo niillecinquecento 
Qoiüini; dalla Latina aU'Appia il cardinal Carlo CaraJTa con 
"lille pariniente Ilaliani; e finalmente all'Osliense il 
Moiuluc con Cinquecento Francesi. In tutto per le mura 
ciniiueinila soldati, ed oltomila per la ciltä- 

Di piü dislacculi per diverse guarnigioni,altri dumila 
'1 Paliano, millecinquecenlo in Velletri, qoattrocento 
'0 Tivoli,'e un allro migliajo in piccole bände pei 
tüoglii prossimi al coIlfine'^ Arrogi un corpo di sette- 
ccDio cavalleggcri, divisi in quallro compagnie a ca- 
rico dei capitani die aveanle formale, cosi per ordine 
•^i Domi, Giulio Vitelli, Baidassarre Rangoni, il coole 
iJrunoro e Matteo Stendardo. 

In quesla occasione coraparve per la prima yolla 
*i Homa quella milizia speciale die ha poscia conti- 
'luaio fuio ai nosiri lempi col nome di Guardia nobile: 
^ODciossiachö agli otto di dicembre del cinquantacinquc, 

"NoRKscii., (37. 
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nella cappella, Paolo iV creö cavalieri cento gentiluß- 
mini lomani, e a loro cominise la guardia deila ptr- 
soiia siia. Assegnö loro le stanze in palazzo; e stabiii 
ehe, ripartiü in dieci decurie sotto aUreüanti ufficiali. 
non si allonlanassero mai dall'anUcaraera, seconJo i. 
lurtio deila guardia; e tiitti insieme a cavallo dovessen 
accompagiiürlo quando gli convenisse uscire solcaiit^ 
menle in pubblico ". 

Le coinpagnie assoldate e le milizie citladine d. 
rondavano noUe e giorno per le mura vedeansi quesi' 
innanzi presse a poco come adesso le veülam noi: cio' 
alla sinistra del Tevere la ciiila Aureliaria, piü i diie fi 
inosi baluardi del Sangallo sulla via Appia e suU'Aveiii 
no; ed alla deslra la cinla baslionala di Borgo irabasii;.^ 
dal CaslrioUo, e i baluardi di s;inLo Spirito murali ^^ 
Sangallo. AI caslello Sanlangelo linalmenle ia nccessii 
dl quesli giorni aggiunse il lerzo recinto in fernia >: 
penlagono bastionato, secondo cerli disegni anlerioi 
di raezzo secolo, mcssi su alla mcgiio in quindici giorn' 
da Camino Oisiui. Esso col figlio, alla testa degli in?^' 
gneii, dirigeva il compimento dei lavori di terra, e da\ = 
mano alle lagliate in ciuä, e alla difesa dei ponli sul T. 
veie per assicurare il possesso di Borgo, dovogros-^ 
mano di soldaii e di trasieverini stavano di presidio- 

[i setlembre ViÖG.] 

V. — Mentre in lanEo graa fare erano i Homani oci:ii 
pati, don Fernando Alvarez di Toledo, duca d'Alba, iarao 
siäsirao neile slorie di questi lempi, era gtunlo in Napoi- 
raandatoTi dal re Filippo col titolo di suo Vtcario genera 
le, e con autorilä sopra tulti gli allri minlslri, capitani •' 
soldaii Ji Spagna in Ilatia. Figurate nella menle un uo»n 
aduslo, diiro, lungo, allarapanato, tullo d'ou pezzo- 

" NoHEs cit., 43. Quasi colle stesse parole. 
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luüga c slrelta la fronte, e pÜi lungo il ciiilTollo ritlovi 
in mezzo, lungo il sopracciglio o lonlano dall'occliio 
fifagno e fiero, lungo il naso, streite le latibra, con- 
iorii i miislacchi, e un lungo pizzo di barba disteso pel 
lungliissimo coUo infino ai petto: vestitene le ossa e i 
muscoli indiiriii con raaglia e piastra di ferro, e avrete 
'I ritratto del duca d'Alba coine fu scolpllo dal Lioni, e 
come fu dipinlo da Tiziano ". 

Vüolsi chiatnare eccellente (sollo 1' aspetlo mili- 
l^re) il piano di guerra di cotesto Duca: prevenire, 
aiiii die esser prevenuto; guerrcggiare sull' allrui, anzi 
ctie sul proprio; aUaccare all' improvviso, senza chiederc 
''Cfinza; dar dentro, priraa ehe giugnesscro di maggiori 
rinforzi; circuir Homa, affamare I<J plebe, suscitarc tu- 
"lu'ii nelia cluä, ridurre Paolo in Castello, e quivi alle 
'li"<-'Ue costringeiio a capitolare. Con queslo divisamento 
'Iprimo giorno di settembre passö il confme, guidando 
'^'-'Jicimila fanli e quasi dumila cavalli. Occupö di slan- 
*^'o I'oriiecorvü, Terracina, Frosinone, Anagni; e sotto- 
'"'se la provincia di Campagna, donde prese nome ta 
?'Jerra. Tutto a seconda da quella parte. Non cosi dalla 
i'^ri«: dei niare, dove io priacipalmenle riguardo. 

[U setlembre 4S5fi.] 

Considerala l'importanza de! porto di Givitavec- 
""3 a Tolere isolar Roma; e non polendovi il Duca 

" VASABI, ediz. Le Moonier, XIII, <13: . Ih faUo Lione at 
^l^'f Aloa la tesla di lui, qvella di Carlo V, e fjuella del rg Fi- 
*Wo. K Nota, ivi: « Questi Ire bustt si xxdnno lutlavia nel paiasso 

*fö d' Alba posti sopra pieäislalli coiie loro iscrizioni.» 
'•»EU, Vitadi Ttziano,p, 38- 
^ViLLiAii !1. PRESCOTT, Wslory of the rcign of Philip these- 

^,*:.ngofS;)ai»,in-8.Boston, 1856, 11,277: « nngraving of tha 
'*f Alva, from tke original by Tilian tn (-'le possesihn of kis 

•'''nnj ikc dukc ofAlva in Madrid, i 
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meliere assedio, tanto lontano daila sua base d'opera- 
zione, pensii occuparla per sorpresa. A tal fine s'inleM 
con Cosimo di Toscaiia: il quäle, perclie sudava (red^k 
al nome di Piero Slrozzi, di Silvesiro Altlobrandini. e 
di quegli altri ehe f^cevano quartier geuerale in IWiua 
U(Ji volenlieri la  riclnesta dello Spagrmolo, e mm^ 
treuiila fanti toscaui a Porlercole, appareiitemenle i^-: 
guardare il connne, in realtä per dargli maiio '. -^ 
icrapo stesso don   Fernando cliiamava di LoiubarJ - 
e di Piemonte allri seimila tra Spagimoli e Aleuiaom 
ordinando loro di imbarcarsi alla Spezia, di veuire 3 
Porlercole, e concorrendo insieme da mare e da U'rn 
Spagnuoli, Tedescbi e Toscani, dar sopra Civilavecd-i 
e impadionirsene. Se non ehe la tardanza dei pnmi. • 
raala paga dei secondi, la perplessitä degli ullimi, ei 
di lutlo la diligeiiza dei capitan Flaminio, fecero "J'' 
la irania. Fliimmio in pochi giorni avea giä compiuu d- 
viaggi da Marsiglia a Civiiavecchia, portando geiite • 
ajulo dl Paolo; e si trovava con molli rinforzi di > 
dali, di marinari, e di prowisioni in punlo di couit- 
tere, non solo perla difesa della piazza, raa anclif r 
FolTesa de'neuiici» se mai si fossero arditi \eiiire 
ponente. La sua diligenza tolse ioro ogni speranza'- 
per quaalo durö la guerra, lenne sicura da quesia pj 

»* AD»IA5I, 539. C: . Il dura d'Alca.... mülö cinquecn'" -^ 
gmoli, quattromtla AleTianni, 0 tremiia fanti toscani.... chi-i'»^- 
stimando poter correre aU9 jtorta di Jioma, e {orw da PorUr^' 
Civitavtcchia. » .    ki 

iDZii.^^i.f-1 Ugmlidi Lombardia.SpagnoUeTedtK''-^ 
barcandoti älta Spesia e ponendosi a Porlercole pigliauero C^'-" 

c Cieilavtcchia. • •       i   ' 
IDEM, 5i6: • Conoscgoaao i eapi delta guerra in Homa • 

ttgno dei daca d Alba.... Tevtre. Oilia. e (xrrie combattert t" 

Ktcchia. • 
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b capilale ". Non fa bisogno ripetere coine in lutte le 
üiioiii (lolla giierra a favore degti Spagnaoli gagliarda- 
menle si adoperassero colle anni i signori Colonnesi, 
rajssime quel giovane Marcanlonio, il cui nome doveva 
l'isia divenire celeberrirao. lo non ho mai preso a 
mvere per inliero la sua vita, nia solo gü egregi falti 

jQoi coniro i Turchi alla gnerra di Cipro e alla ballaglia 
iliUpanto. Quanto ai privali dissidiiiifamiglia equanlo 
alle guerre inlestine, corapiango lui cd ogni allro nei 
trisli tempi costrelti da misero e funesto falo; e lascio ehe 
nedicano con documenli di gran rilievo i moderni guar- 
Jüiii dell'archivio, senza entrare io in qiicslo campo, 
fi« dcl resto non locca la marina.Baslami ora Flaminio 
Ofäini a sfatare da qaesla parle le molesüe dei iiemici. 

[«otlobre 1556.1 

VI. - Non successe lo siesso a Netluno, donde i 
Romani ebbero a palire gran iravaglio. Nelluno, patria 
*«tSegneri, h una grossa lerra sulla riva del mare a 
SWraota miglia da lloma, abitala da bella e brava 
iwie, lenace degli aniichi costumi; e tanto nel tratto, 
•*fle vesli, nelia ligura, e in ogni allra cosa singolare, 
^ealcuni le vorrebbero attribuirc rorigioe araba ". 

" SoiiEs. iH: • \«i fervore dei moti.... fa molto opportuao 
• *r^m del Card. Caraffa, chegiwue, ia (/«ei giorni con  miUccin- 
^tWto Guatcmi, ehe vi conduiss aopra le galcre- • 

.VDIUäI, 639. B: • E' O Cipitavccchia erano un'attra volta 

***>'« iegatere con nuova jf«n(e. • 
" AtHASMO DB ÄSDRBA (napoliUnot. D» la S«e"-a rf« Cam- 

»^elponuficado de Paulo \V, Iret l>brot in-i. Madrid. 1589. 
• «7: « Neptmio poco aiiot antes poblado de Üoroi. y r,y dia (ii no 
* «• !• reUgio») se tes parescen hombret y muserts en el trage, en los 
*^*[«i de fau caias. y en ei vitir familiär. • 

TASSOM , La iecchia rapita, X, 2i "- 
. U donne di Settun vedo lul Ii*) 

In gonna rosta e col iurbante in (ata. » 
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Posia di mozzo ira la punia di Asiura e il capo d'Aniio, 
nel fondo di un golfo arenoso, lornava di grande corao- 
dila ai rifugio ed al riposo delle piccole barche da traf- 
lico e da presa, rieirandare e venire a Roma da Napoli 
c da Gaeia: tanto piü die la citlä di Anzio da piü secoli Ji- 
slrulla, e il porto Neroniano anche prima interrilo. neu 
polcvano iie rcnder servizio, nö ricliiainare 1' altcnzioiif* 
di nemici o di amici. I Colonnesi possedevano Nettuno 
in feudo, ma non !o avevano ancora fortifiwto alla rao- 
derna: sollantü il duca Valeritino al priacipio del secolo 
decimoseslo, impadronitosi della terra, erasi pur d.iio 
gran cura di aggiungere alla atilica cinta di corline e <!' 
lorri quella bellissiina fortezzina, ehe, per essere uno il-'i 
piii insigni monuuenti deH'arle primitiva.sarä da mea 
suo tempo iargamente dtscrilta". Insonima lanto araon' 
i Colonnesi portavano a Neltuno, qiianto gli Orsini a 
Palo. Le due grandi casale romanc, di qua e di 1<^ dall^ 
capiiaie, quasi ad ugiiale dislanza, si appoggiavano >ii 
mare; dove le due famiglie per diverse sirade ridii« 
vansi a diporlo, c dove i giovnni dt'Il" una e deiralin 
si addesiravano tiei rndimenli dcll'arle marinaresca. H^ 
quelle rive scoccarono le prrme scinlille ehe dovevan' 
accendere il genio di Marcantonio e di Fabrizio Colonns 
di Virginia e di Flaininio Orsini, celebri tra i capitaf 
dcl mare nel secolo decimoseslo. 

E perchfe ho chiamali a rassegna quesli signori W' 
b necessaria una breve fermala con ioro per isiabili''L' 
insieme coD ceriezza atcuni falli del nostro proposiio 

*• JoAWxis BLAKVICS, Tktatrum civitatum et admirandorwr 
Ualitif, ad (pct celerit et priFSnfü fadem exprcssum, f r. \a-M- "-^^ 
Amsterdam. <668{Bibl. Casanat. K., I, ii, in CC), t\9: • S^i'* 
num. • Uran tarul«. 

PiAÄTB di Netlono e del forlino, rilevate dagli officiaü o^ 
gcük», e c< pie presso di me. 
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ehe rion polrebbero Irovare allrove Iiiogo convenienle; 
epur vogliono essere presentali ai IcUori prima ehe ci 
»anziamo per le acqii« di Lepanto. Nel mczzo al secolo 
decimoseslo cinque famigUe delle romane possedevano e 
M?igavano baslimenti militari di loro privata proprielä: 
fliOrsifii, i Farnesi, gli Sforza, i Colonna e i Vaccari. 
Dei tre prirai ho largamenle irallato Dci libri precc- 
ilenli, e mi continuerö infino alla ftne di questo volu- 
me".Degli altri due vuo'dire adesso comc seguirono il 
foslume dei grandi in Italia di correre il mare per conlo 
proprio contro i pirali e contro i lurchi; e di mcUersi 
lila condolta dei principi maggiori alle occorrenze delle 
*pedizioni generali. i'er questo crehbero di potcnza e 
•ü riccliezza in Genova i Doria, i Grimaldi, glMmpc- 
riali, i Cenlurioni: per questo gli Slrozzi e i Martelli 
'Q Toscana, i Gicala e i Terranova in Sicilia , gli Spi- 
^^lli, i Brancacci e gli Suiiii in Napoli, ed allri in piü 
parti. 

Trovandosi in Roma ai sommi onori il conte Fede- 
'^'go Borromöo, nrpole di Pio IV, c volendo il duca Co- 
'itno di Toscana ingraziarsi con lui e cogli allri della 
^iDiglia, pensö ncll'anoo sessantuno donare al CoDte 
^w corpi di galere ignudi, come dire due scaTi nuovi 
**iza corredo e senza armamcnlo. Di ehe sapendo il 
''önlefice quanlo bene inellerebhegli 1' apparecchiarli 
•"a difcsa della spiaggia, alla sicurezza di Roma ed 
*' servigi della curia, con suo chirografo dircllo al 
'*wriere generale M'. Malleo Minali ordinö le prov- 
'^'äiont di conipiulo fornimenlo pei medcsimi nel porlo 
^ Civiiavecchia; e di piü la costruzioiie o la com- 

** DocmESTi inlorno alle gatee comprate ß «ndule dagli Or- 
^1 dii Fan«^i e dagli Sforza, »jui prodoUi, vol. li, pagine (22, 

••««uiuoTTi. Gnetra it'Pinli. - 2. 23 
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pra di allri olto, da forinarne giusla squadra per ogui 
occorreiiza". L'anno appresso con lettera di molopro- 
prio  ricordato pur lodevolmcnle i! dono di Cosimo al 
conle Fcderigo, gliene aggiunse altri Ire del suo perdo- 
nazione spontanea, da valere in perpeluo a favore dei 
medesimo e degli eredi. Tel quäl lilolo (essendo mono 
proprio nel novembre dell' anno medesimo il gioNaiie 
Conte) le ciiiqiie galere passarono in proprielä del fra- 
tello. ciofe del venerato cardinal Carlo; cui il Ponlelice. 
con altre lettere specialissitne, ne confermö il poss.'s>o. 
Qualche tempo le lenne il Cardinale soUo il governo di 
Niccolö Lomelimo in conlinui viaggi a Napoli, a Geno^a. 
a Barcelona, dovunqae megllo lornasse nei servigi 'J' 
Roma e di Madrid: ma preslo lediato dei faslidi ehe g» 
davano colesle faccende, prese il parlilo di venderle 
Marcantonio Colonna, neiilralo in gvazia, nniesso nci 
feudi, e divenuto allealo della papale famiglia per fi 
sponsali di don Fabrizio suo primogcnito coUa coiite.-- 
sina denn'Anna Borromöa, sorella del Carüinale - ' 
traiialo di corapra e vendila tra le due famiglie, proP'^ 
sio c discusso nel sessantalrö. ebbe compimento il pii"2-| 
di gennajo dell' anno seguenle per gli alti dl A'^ssandro 
Pellegrini secreiaiio ecanceiliero della Camera, sl com 
altrove ne ho detio in compendio ". 

L' islrumenlo  esprime  Ire   galere, nominale 
Capilanu, la Padrona e la Borromfea. pel prezzo 

^ ToUJiAsoCosio, Storie napolilane, in-i. Veneziajßa^' 
40t: - Fu queito conte Federigo e!etto dal Papagenerah de.i'r 
lere di Santa Chiesa ; e miaido giugnrre maggior numero o •!    ^ 
ehe aveva. diede ordtne con volontä del Re ehe in NjpoU per 

ne facetsero qualtro. > .    ^rte*;' 
- AKca. della famiglia. e noUzie ulterion per unica con 

dell'ab. Pressutli archi»isla modcriio. ^ 
»» P. A. G., HarcanlonioColonmallabattagHadtUpantO' 

p.«. 
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irciitasei mila scudi d'oro, c aggiugnc in liiigiia volgarc 
gli inveiitari e le perizie '". Appresso l'arcliivio Colonna 
in piii volumi ricorda le spese, i soldi, i viaggi deUe 
plere medesime e del signor Marcanlonio con esse", 
flqiiale a) lerzo dei suoi baslimcnti mulö il nome, dis- 
seto la Feiiice, posevi per luogolenenie Giorgio Grimal- 
di, e raccolse uua squadra di seile galere, aggiugnendo 
alle Ire predette Ic altre quatlro ehe governava in so- 
cieiä coi Lomellini il capitano ViDceiizo Vaccari di Roma. 
11 nome dei Vaccari, le case, l'arco, le iapidi e le pa- 
reolele coi grandi della ciiii, sono noUssime". 

Quando dalia necessili» mi trovo coslretlo alle di- 
gressioni, sempre lemo die possano parere iuulili o 
lortiare nojose a coloro, cui piace trascorrere avanli 
senza mai restare: per ciö me nc guardo il piü ehe 
posso. Sla la spcciale condizione deU'argomenlo mio, nou 
mai iratlalo da allri, e il graa difello di storia net nostro 

•• IssTra-KESTm quo iltmus ctrmusdmusCarolui.Utuli Sancli 
üarlrni in Mmtibus. cardmaiit ßorromifms nnncupatm vendidit dno 
ifarfo Antonio Columnm. haroni romono, Toltacolii duci, etc., etc., 
i'uirxTemei cum omnibvs armis. armamenüs, tclavis.ek.,etc. — 
•^c(«m Romm die primo januarii jrw-tit-. —Boa. ^toxonder Pelle- 

rwi. nol. A. C.» 
" ARCnivio CoLosxA, Armota riavale, \\l, 47C, SC9, 270, 273- 

ITE«, IV, per lutto. 
iTK». Codice pfigiia(o4«0.col titoJo: - Libro pertinmie al 

•«BOiio delie'galere comprate dai lignor don itjrcotitonio Vanno <5Ci 

** Cardinal Borromeo. • 
" FRASCESCü M. TOHWGIO, M chieta di Samta Caterim in 

»no. in-*. Roma , *6Wi. p. 30 : » Caia Vaccari romana dcl rioue 
"»S^mrAngela, ed Arco dei Vaccari alla caUna di Pitcnuia. > 

AxoYSiciG4tLtTTi,/nicriflw«jroma»i«,in-k. Roma, 4769, 
*'*«.Vill. n. 60: - Daos de domo Vaccaria Urbit noma>,ubi 
«Wal efiam nunc arcus nomine dei Vaccari prope tanctwn Ange- 
^taforopiscium. .clalilii: i Domima Matthea Vaccaria, uxor 
Coftüjj de Capi3ucchis. » 
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paese, di ehe lanto pur si doleva il Tiraboschi", mi fanno 
violenza talvolta, e nii conducono ad allargarmi: perche 
nOD aveodo nö ehe supporre giä noto, nö a chi rimeltere 
il lettore, mi ö pur mestieri lar tiitlo da me; trovare li: 
iiotizie, dimoslrarne la verilä, raccogliere gli accessori, 
incarnare il racconto e colorirlo. Per esempio, e luuc 
dei caso noslro, a proposiio dl Marcanlonio Colonna, uii 
cotale, ehe avrebbo pur dovuto per la sua professioiie 
insegnarne a me ed agli altri, pieno di dubbi, proponei 
l'ombroso quesilo, chiedendomi comc e dove inai avos^e 
polulo quel roraaoo carapione tanlo apprendere di nia- 
rineria da viiicere grinvincibili Turchi a Lepanto. U 
quaie paurosa domanda, avvegiiacbe di orüine secomia' 
rio, se io lasciassl eorrere senza risposla, mi troverei 
nel subbictto principalc della mia storia cosi menoniato 
da non poler sosteücre la piü bella c gloriosa gioinaia 
della noslra marina. Pereid ora a lui ed al suoi pari, ricor- 
dando le coslumanze dcl secolo decimosesto , posso dire 
presto e beue ehe Marcatitonio Goloiina eot suo gran senno 
infin da fauciüllo in Netluno e negli allri feudi marini- 
üii di casa sua apprcse il mesUero, e da giovauc coüe 
galore sue proprie per i'arapiczza dei luari io esercii'V 

In falti trailandosi 1' amio mcdcsimo dal re di Spn- 
goa di ricuperare la iraporuiiilissima forlozza del 1'»^' 
gnoiie in Africa, perduta da don Narciso, quando si f''^^'' 
ammazzare dai eiurmadori arabi sui fornelli delfalclu- 

** GiBOLMio TiRAiiosCHi, Storia delta letUraturaUaliafia,i^* 
Boma, nSi, VU, ii, 3ö6: « Li vicende di Roma debbonii rictrcar- 
o nvUe tlorie dn Papt o nelte storif generati d" llatia, pmchi qw»^ 
egrandf il immcro degU tcnttori ehe presero a farci la descrisiof-* 
dfi monummti e drlle cose piü memorabili cha ivi ti cotue''ca"0- 
atlreltanto t scargo il numero deglistarici: anti io fion so di alcur.': 
ehe abbia preso a formare una Korüi moile>iui particolare di ^«^ 
flima riifa. • Cosi ioüno a oggi sUamo di originale storia di ^"^ 
nella letteratara iUlUna. 
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mia, corrispose Ira i primi il signor Marcantonio con 
le seile galere. Esso di pi^rsona le condusse a Malaga, 
dove era iniimala la raunanza di tutte le forze marit- 
Urne: e sarebbe passalo al Pegnone, se le allrui gclosie 
non avessero impedilo il carico proporzionalo alla sua 
grandezza ". Andarono nondimeno in Africa le seile ga- 
lere deila sua squadra col Grimaldi e col Yaccari": ed 
ebbero il merito di ricuperare quel baluardo avanzalo 
della crislianilä, pel quäle laiilo salirono le lodi del vin- 
cilore.quanto era stalo grande it merilo dei concorren- 
li". Gralo ilreFilippo,ne scrisselasua soddisrazione at 
Coionna; e in preraio gli concesse la iralia libera dei fru- 
nienti dal Regne, pel soslenlamenlo della sua squadra '^ 

" ARcnivio CoLOssA, Codice 150 cit.: « Spete e viaggi del 
'yior JHLii-c«n(onio coUe tue galere neM56l : 

» 16 luglio a Genova. 
» 22 luglio a VtMfranca. 
» 27 aijosio, domenka, a italaga. • 

" Bosio eil., III, 482, fine: • Si trovarmo alt'armata ttue 
^re di Marcantmio Coionna, comandatc da  Giorgio Grimaldi, 
«wipreie le quatlro ehe ttaüano a carico di Giorgio (CeDCio: cbß 
tuui Gionii?) Vaccari. • 

TauAsrs, Hiator., io-fol. Londra, 1733, üb. 36, n. 32. 
*'^1 11, p. tl I: a Erant in classe eenlun quin'iua'jinta naves.-.. trei 
^•^ci Anlonii Colomnm duce Genrgio Grimaldio, et quatuor Nicoiai 
^ Auguslini Lemeliinorum. quai ducebat Vincenlius VaccariuS. • 

AsTOs FRASCESCO CIRSI , Commenlarl, nei (juaU ti detcrive 
^Swnra uUimae Vimpresa del Pignrme,• io-4. Roma , 15C7 , p. <5 
* 19: • Eravi Pietraatmio lonato XuogotenenU delle galere del card. 
**romio ,:giä romprate da M. V C.) con le quallro dei LomeUini a 
""vodi Vincenso Vaccari soUo a qucUo slcndardo.... con Ire di 
^^antonio Coionna. duca di TagliacoiM et quatlro di Niccolö e 
^jouiao Lomellini gooemate da Vincenso Vaccari. . 

" MARIAS* , IhUoria de Espatiaa, in-fol. Madrid, 1678, II, 361. 
CAMPASI, VUa di Filippo II, all'anno 1564. 

" ARcaivio CoLOssA, Jrmöta navaU, Lellera del re Filippo, 
"1.J69. 

25* 
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Ma crcscendogli gravose attorno le aUrui gelosie, eiial- 
cune dilTercnzc pur col Grimaldi, MarcarUoriio piogo^i 
alle islanzc del duca di Firenze ehe desiderava compran' 
qiiegli eccellenii basliraenti per l'Ordine di santo Stefüiio 
da lui isLituilo. Caralale aduiuiuc e rivediile dai penli 
le diie ehe restavano di iibera proprietä alla casa Colonna 
per cura e diligenza del possessore salirono di prezzo 
iiirmo a venlicinqiie mila fioriiii d' oro, e il di ireilici Ji 
niarzo del 1505 fiirono consegnale nel porlo di Civiu- 
vecchia ai rainislri del duca di Toscana". Del giovaiic 
Federigo Colonna, del cavalier Papirio Bussi, del no- 
hilc Lorenzo Caslellani, e di altrellali romani, ehe iici 
tenipi successivi la palria e so slessi oiiorarono di belle 
imprese col loro navigli, avrö luogo opportuno a di- 
scorrere altrove. Ora fermiamci pol mese d' ollobre del 
cinqiiantasei a KellUQO. 

[12 oltobre 1556.] 

VII. — Quando la casa Colonna fin dai primi rumon 
di quesla guerra si fu dichiarala in favore della Spag"^- 
papa Paolo le lolsc il ducalo di Paliano, la privö di ogni 
allro feudo, e fecc occupare Nelluno dalle sue genti. Ma 
non avendo i CarafTcschi inesso nel castello piü di u»^ 
venlina dl soldali, alli bensl a difenderlo dalle soppiaH^ 
JDsidie di qualehe fiisla barbarcsca, ma non a sosleoerlo 
dagli assalimenli di grosso esercilo condolto scoperla- 
menle dal duca d'Alba", all' awicinarsi degli Spagnuoli. i 
Nellunesi per vedersi poeo sicuri con quel misero pro 
sidio, cd ancbe per 1' alTezione ehe nudrivano vivissima 
airanlico Signore, caceiarono via quei poclii soldali-«^ 
chiamarono easa Colonna. Di ehe lielissimo il duea d'A"^^ 
si congratulö con quei ciltadini, e mandö loro in ajulo il' 
grandissima preslezza coa ceacinquanla lauli il Morot'^ 

** ABCBHIO cit. 
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Calabrese, capilano sovenlc ricordalo pcl suo valore in 
'juesli lempi, e diverso dal Morelto Nizzardo clic slava 
ii coniando di una galöa in Civilavecchia. li Calabrese 
per via mise in rotta aicuni soldaii di Vellclri ehe mar- 
ciaTaoo per ricuperare Netiuno, e senza allro conlraslo 
enirö nella icrra, e vi si stabili con tanta fermezza, ehe 
il Duca trasporlovvi la base secondaria dclle operazioni 
*ae, flnchösi Irattennccampeggiando per quelle spiaggc. 
U raccolse le barche del conlorno, e iä fece venire da 
*i«la quelle ehe si erano coslruite a disegno per gillare 
iponii sul Tevere: barche di solida ossatura aggarbate 

un modo simile di poppa e di prua, lunghe di nove 
«elri e iarghe di tre ". Ullracciö pose in NCUUDO il 
fcposito delle provvigioni per sostenlaraenlo dell'eser- 
tito; e lasciö il Moretlo colla sua compagnia a custo- 
ire la piazza, i magazzini, i ponti e II caslello. 

[20 oUobre 4556.] 

I'er queste stesse ragioni i Caraffeschi vollcro pro- 
^rsi alla riscossa. E senza tener conlo dei propr! capi- 

'•^f'' e navigll, ne deitero il carico al baron dclla Garde, 
-''^era in Civilavecchia con cinque galere di Francia. 
'-•^^lui prosunluoso al solilo, e poco pralico della spiag- 
»•^romana, si presentö a Neltuno, fece baldoric, irasso 
•^r.nonate. Ma il Morelto, i Calabresi e i terrazzani 
'f'nero duro, e risposero Geri; tanto ehe fin dal prin- 
^'[•"o gli lolsero la speranza di pigliare la lerra *'. Pro- 

" DK ASCBEA cit.. 61: - /* Septmo enviö a traer la puenle de 
'•"^^ para echar tobre tl rio Tybre. Compotwe etta puente de mu- 
'"^ torcoi, qw m lienen diferencia de popa o de proa. Cada barco 
'' '^go Ireinttueis palmos, y de ancho doze. > 

" ßmsE DR MosTLcc. maröcbal de Fraoce,Commentair«, oü 
^*Kriu lu combatt.rencontres, batailUi, tügei. et avtres faiU 
''tterrt lignalet, oü il t'eit frouvei, deputs Van. (521, jutque 
" *5Ti, in-fol. Bordö, <59S, p. 4Ö. 
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vossi appresso di bruciare le barclic, e fu lo slesäo. 1 
Ketlunesi eransele lirate sollo al caslello: e avcuJ^le 
rinchiuse denlro UDO steccalo con cerla calena tli boiu 
piene di acqua, tcneanle sicure dalle gaI6e iieraiclie 
per mancameoto di fondo, e dagli scliifi per abboiidaiU' 
di archibugiate. Niuno dice ehe il Barone abbia mesvj 
arliglieria sulla prua de" palischerrai suoi, niußo clie al- 
bia laüciato oel raandracciiio barche di fuoco, niuno dw 
siasi gitlato all'assalto per lerra o per mare: luHi ^ 
contrario ripelono la scusa del lempo caUivo, pel qua,. 
non pülendosi soslenere alla spiaggia, pensö di rin- 
rarsene, senza aver falle nulla. Anzi detle occasior.c 
al Duca di mandarci arliglierie grosse, ehe prima ü^^^ 

v' erano ; e di fortificarsi maggiormenie, e di assicurar 
sene meglio per ogni evenlo fuluro**. 

[A3 ottobre 4556.] 

YIII. — Dopo questi priioi procedimcnli nDuca,^^ 
guendo il filo dei suoi disegni, ordinö la mossa «- 
campo verso Ostia, desideroso di chiudere con (lui • 
l'acquislo la navigazione del Tevere, e di slringere seu- 
pre piü da vicino la citlä üi Roma. 

11 Tevere Ire raiglia sopra la foce si divide in J 
rami: 1'uno arlificiale alla destra. oggidi navigal>' 
stava allora inulil corso d'acqua magra, e luUo ingoi|^^ 
bro di canne paluslri e di rollami; l' allro nalurale ' ^ 
sinislra, oggiifl abbandonalo a so slesso, serviva allor 

" THL-A5lä,592. 
DE A.\DkEA, t>8. 
ADKUKI , 51G. 
NORKS.US. 
PALLAVICISO, II, 86. 
CAUPASA, U, 146. 
UAIIBIIHO, 111,529. 
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per la riavigazione delle barclie dal mare a Roma; c 
ira i due rami üel fiume c la spiaggia marina qaella 
utibiosa isola nel mezzo, ehe formata dai conlinui in- 
lerrimenli, e ricoperta di cardoni, di porracci e di gi- 
oepri, dal tempo di Claudio iiifiiio al prescnle semprc 
crescendo, inantiene luUavia l'antico nome di isola Sa- 
cra. La cillü di Ostia (reale, repubblicana, iraperiale e 
IBpale) sempre avele a cercarc fuori dell' isola, ed alla 
«nistra del maggior tronco del Tevere; 11 quäle se- 
fuendo l'anlico lello e il primilivo cubito le bagnava le 
onra dal lalo occidentale, ed entrava nei fossi delle sue 
torliticazioni: luogo scadato dal prisüno splendorc, ri- 
»louo ad alquante case di povera genle, e chiuso da de- 
Uiie muraglia quadrala dei bassi tempi. Ma quanlo fiacca 
^ ciiiä, lanlo iroverete forle la röcca, edilicala da Giu- 
'«no di Sangallo nel 1183, come piü volle ho dello**. 
0« basterä ricordarne le principali coiidizioni. Melte- 
''Ti innanzi la ligtira di Iriangolo scaleno, la base verso 
''mare munila di dae lorrioni rolondi, e il verlice a 
^rea verso terra difeso da un baluardo, ehe e il pri- 
•<• ira luiti i raodelli deH'arte nuova. con due fian- 
*' rettiliDei a guardia delle due cortine üi ponenle e 
*lev3nte. Muraglia soda di mailoni e calcina, grossa 
* cinque metri; ampio fossalo pienodi acqua,e in co- 
»auicazione iramcdiala col Tevere; batlerie medie, 
*'le e basse; e un compiulo sislema di casemaue, le- 
We da corridoj per luUo il giro del perimetro. Cosa 
* »ero bellissiraa e degna dei grandl artisii del Risor- 
l'o»en(o. 

, *' P. A. G.. La marina del Meäio ho, in-S- FireoM, <87l, II, 
"*-176. 

IbM, La Bocca d' Ostia, disserlai. IcUa »U'Accadeinia Arch. 
•^MBa addi 20 giuguo 4S60, comw agii /iKidella med. , t. XV, 
*• "'•1,6 43. 
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Giä prima il cardinal C!ini(T.i aveva mandato lo 
stesso bai'üti deila Gardearivedere le forLificazionl liclla 
spiaggia: e confidando in lui, credeva ehe Ostia fosse 
ben provvisla di quanlo polesse bisognare in ogni even- 
10. Ma si trov6 deluso". Iraperciocchfe quantunquc di 
viveri non difellasse, di corredo al contrario era sfor- 
nita lanto da non poter andare oitre alle prime dif-^se: 
molU pezzi di ariiglieria Je erano stall tolli per adupo- 
rarli allrove, il deposilo della polvere quasi vuolo. In 
somma ogni cosa in corifasiorie,n& it teinpo baslö a n- 
pararvi. Sollanto si polfe, volgendosi il Duca a qut'''^ 
parte, raellervi denlro centoquallordici fanti roniaui. 
solto il comando di Orazio dello Sbirro, giovane irasle- 
verino di gran cuore, e da voler fare belle prove. ^ofl 
trovo aliri riscontri di questo rapitano, il cui cognoiui' 
(quantunijue poco armonico) resla tuUavia irapresso in 
una torre sdrucita dell'isola Sacra, e nclla lista dei w- 

" NoBBs eil., U6: • Si era il cardinal Caraffa eimfidato WJ' 
neue retazioni dei baron della Garda.... il qmle Vaveoa atsicW' 
ehe Ostia e Civtiavecchia eraM fomile.... per far resistensa w '".''' 
accidente. • 

" DB JUDBBA eil., 73: « Dwilro ettam Oracio de lo Sbinot^ 
cimto y quatorce soldadot. • 

CiiiPAS*. eil., II. U6, A, fln: • Era stato inviato concenl»- 
vmti fauti forbili un v^loroso giovane Rotna»o chiamato H->*^''' 
della Sbirro.» 

NATAt CosTi, S37: • Caraffa vi ntaadö Oralio dflto Swrr 
con cenla e wnii soldati jrei(i«imi- • 

MAüBBINO ROSEO, 530: « Oratio dello Sbirro, valoroto ^ 
vane romano con oltanta toldati. > 

NoRES. *4S: < Seni mandaroi cencinqwmta fanti sceUi m 
Oratio delto Sbirro, romaao, giovane ardtto,e detiäeroto di **?"' 

**"•"• • ,-., 
GiioLAMO RräCELU, Precetli delta mitisla morfwiid   •_ 

fer mare quanto per terra, io-i. Venezia, 4568: • f«»'' ' 
HWHiardici. • 
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ri di soccorso all' assedio di Malta ". Quanto al nu- 
mero dei soldali, tra le sollte varianti, seguo la cifra 
(fei Ruscelli, del Campana, e priiicipalmente del De An- 
drea, ehe gli ebbe in fine a coolare a uiio per uno. 

[88 oUobre -1556.] 

II Duca iotanto aveva slabilito il modo di larsi avanii 
coD sicurezza, eliminando le due difficollä ehe potevano 
in qualche modo impednio: I' una ehe i Caraffeschi pre- 
«cupassero 1' Isoia rirapetto ad Ostia; e di quivi, quan- 
'tinque inferior! di numero, trincerati pur dallc ripe e 
protelü dalla profonüitä del fiume, slornassero 1' asse- 
dio, e forse anche il costringessero a rilirarsi: l'ahra 
*egli mancassero le vitluaglie, polendone patire difelto 
per essere la Icrra intorno deserta, e il mare per la 
<!aaliiä della slagione e deüa spiaeßia poco pralicabiie. 
Per rimediare a questo Ultimo inconvenieute raandö 
ionaiizi Äscanio della Cornia con un corpo di cavalleg- 
l^ri ad oceupare Ardea e Torcigliano, luoghi ambedue 
^>ciiii,e sulla linea da Nettuno ad Ostia: nel primo dei 
iwli fece il deposito dellc farine, ehe traeva da Gaela 
'da Marino; e nell'altro i forni: cosi ehe Tesercito, 
'utto il tempo ehe li presso si tratlenne, trovossi con- 
^tDientemente provvisto. 

[4 DOTcmbre 455ti-] 

IX. — Acquistali e fermi questi luoghi, e avendo 
8iä di sopra in poler suo Tivoli,Palombara e Montcro- 
'OQdo, mosse i! Duca al primo di novembre da Grotla- 
f^rrala; e in due alloggiamenti venne presso il Tevere 
"OQ luDgi da Ostia. Subito falio gittare un ponle di bar- 

'* BosiocU.. 111,663,col V: « Venlurieri delmarcheseHangani: 
» H capilano Marcello delio Sbirro, 
» i( capitano Lodovico SatUeU* romano. • 
CiscoLASi, Ti>pogr.: * l'itola Sacra la Torraccia dello Sbirro. • 
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ehe per mezzo di iJcriiardo Duonlalenli, ingegnere fioreri' 
tino di cUiara fama ehe lo serviva di maccliine e di for- 
tidcazioni, occupö di soUo 1' Isola : e di sopra per raezzo 
di Vcspasiano Gonzaga iiivesU la citl;"! con UQ semicer- 
chio di soldati in calena dall'una all'allra ripa per la 
sinistra del liume. Orazio da sua parle si conlrappose 3 
Vespasiano: e volendo anlmosamcale difendere anchela 
debole muraglla della cillä, lo coslrinse ad allargarsi, 
gli uccise raolta gente, e piü ne feri, anclie dei princl- 
pali condoUieri, tra i quali il coloiinello d'Abeoante e 
don Mario suo ligliuolo. II dl seguenle soUenlrarono cou 
impeto maggiore conlro di lui a rinfrescar la ballaglia 
Francesco della Tolfa e Gianfrancesco CaralTa: i quali. 
spintisi infino alla porla Romana, vi appiccaroiio il fuoco. 
Ma trovatala di dentro Icrrapienata, giä enmo in pro- 
cinto di far venire le artiglierie, quando Orazio, cliß 
non doveva inuUInienle perdere quivi la poca sua genle, 
dopo quallro giorni di bella difesa, abbandonava la ci'- 
lä, e passava coo tuui i suoi nellarOcca, alzava i p<' 
e chiudeva il piccolo rivelüno. L'asscdio di questa v> 
presse il luare puö dirsi il fallo di maggiore imporla 
nelia guerra del primo anno; perö merita essere ri' 
dato coi suoi parlicolari, come abbiaui sempre fall" 
ogni altro caso simile per le noslre piazze mariuim 

[S Dovembre 165fj.] 

II grosso deli' esercilo ducale dalta sua parie atlon- 
deva ai lavori del poDie,del campo e deile balterie. A 
basso per Ireceulo metri dalla rücca, e nella risvt' 
del fiurae, meltevano il ponte con buoni ormeggi iU''"' i 
e in lerra, e forti ridolti alle teste da Icnere aperl- 
sicure le comunicazioni ira I' isoia e il campo. I fj' 
spagnoli guornivano le irincere dalla tesla del pontc dno 
alle prirae caso della ciitä dalla parte di levanle; e ^ 
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He case fino alla riva del Tevere sopra corrente gli 
iUiIiani. Le maggiori arliglierie giocavano dali'isola, 
rimpclto alla fronte occiilerilalc; eLattevanocorliiia, fac- 
cia, fianclielto e torre corrispondenle: seile cannoni 
rinforzali da cinqiianla, coperli da buoni gabbioni ter- 
rapienali, colle bocclie sul ciglio dell'argine, e discosii 
dalla muraglia per la sola larghezza del ßume, ehe non 
era in quel luogo piü di venlicinque caniie roinane, co- 
me dire all'incirca ciiKiiianlasei metri ", Firialmenle la 
cavalleria in Ire divisioni correva ballcnJo le slrade 
d'ogni inlorno, fino alle porle di Homa. 

{*2 novembre <ö30.] 

X. — Le nolizie di quesle novilä, l'una dopo l'al- 
Ira rapidamcQle succedcnli, riporlate in citlä,davanoda 
pensare alla corle ed al popolo; massime per la memorla 
ancor fresca in molli deH'allra guerra cogli Spagnuoli, 
col Borbooe, col sacco, e colle conseguenze: parendo a 
iDolti essersi lirala addosso una simile e forse piü pe- 
ricölosa sciagura. Perö Piero Slrozzi, volendo rinfran- 
f^re gli animi sbigollili, usc> fuori con ireraila fanti e 
trecenlo cavalli, cosleggiando la deslra del Tevere e 
•ieir isola, fmo alla fuce di Fiumicino. ISon giä ehe 
^perasse con quelle deboli forze discacciare il Duca o 
soccorrere Orazio; raa voleva dare animo a queslo e 
travaglio a quello, moslrandosi vicino e pronlo ad ab- 
Ijracciare ogni parlito ehe se gli potesse presentare. 

Itoma per queslo reslö quasi senza presidio di mi- 

" ADRiASi.-liT. C:M PresenlöilDucal'artiglieriaaltaröcca.... 
*^ tomimi..., in meszo U ramo del Teuere.... letianla pa$si lonlano. 
*W!i rpiatlro giorni, et Ü mancarotw te paiU.... «i fect alquanto di 
*^(ura.... ComanA vi destero Vastalto. • 

MoKES, H7: • Faita condurre l arligliaria neU'itola. » 
DI AKDRCA cit., 73: • Ripelelemisure del flumee tapoiisionc 

^^ balteria lull ItoUi. • — THETI rit., la pianla a p, 132. 
GctuiuiOTTi. Cirrm de' firali. — 2. 2C 
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lizie regolari, senza nervo di cavalleria, e soUanlo guar^ 
(lüta dalie milizic ci[tadine. Indi presero viepiü di bal- 
danza gli stracorridori del Duca , i qaali, guidali da 
uomini arditi e praticissimi di ogni strada e traglieito 
iotorno alla Gapitale,faceansi vedere per le vignesubur- 
bane, e lalvolla anche innanzi ed oUre alle mura infino 
alla valle dell'Aniene. Di ehe corse rischio nella persona 
l'istesso cardinal CaralTa; il quäle pur dall'altra parle 
essendo uscito con alcuni gentiluoniini e cortigiani a ca- 
vallo, piü per oslentazione ehe per altro, ebbe inconiro 
lüngo lo straJone di sanl'Agnese il conte Francescanto- 
nio Berardi, capo di ronda con una squadra di cavalieg- 
gieri. Dove correndogli appresso il ßerardi a lancia bassa, 
e fuggendogli irmanzi a lutta briglia il Cardinale, dierono 
insieme speltacolo iüsolilo agii occhi dei Romani, spel- 
talori ansiosi di quella caccia dalle ville, dai lerrazzi e 
dalle mura. Tra le grida e le esclamazioni di questi e di 
quelli i dtie aiilagonisti, Tuno dopo Tallro, imboccaroiio 
il vicolodellaFon[anclIa(nolissimo ai cavalieri della eil- 
l;i), e senipre galoppaiido per quelle lorluose viuzze.ebbe 
forluna il Cardinale con piii freschi e migliori cavaili 
di guadagnare la porla Salara, luttocliß incalzato qu^si 
alle groppe dall' awersario; il quale non dabitö in quel- 
l'estremo di poterlo cogliere sparandogli contro u"^ 
pislola, presa in frelta dalla fonda deH'arcione". 

In somma la guerra era ridolla a corpo a corpo in; 
torno a Roma e siille due ripe del Tevcre, dove si 
aveva a decidere la sorte dollo Stalo, del Regno e d' 

*' NoRES, *49: * Scorrendo il conte Francescanlonio Bfrfu-di 
versQ SaiUAgnete, awertilo del cardinal Caraffa da un filfemo, co- 
mandö a'tuoi ehe il teguitassero, e voltato tl vkolo della Fonbi*'"^ 
coru tanlo con la iincia basia ehe ririjci alla slrada di porla Sa»- 
ra,e trovandost una pistola aUa mono h spare contro il cardiit'"'- * 

DE AsDKSi, 7(. 



;:'iov. issß-i CAP. V. onsrm. 30:i 

luUa i' Ualiü. Sulla deslra, da Roma in giii, l'icro Sfrozzi 
alia guardia; sulla sinistra, dalla foce in su, il duca d'Aiba 
all'aUacco; e in mezzo a loro la röcca d'Ostia presa 
singolarmente di mira, e Orazio alla difesa. 

[16 noYeinbre.] 

Üopo quallro giorni di balteria continua con seile 
pezzi dl grosso calibro, e piü di müle liri, il torrione 
occidenlale corainciava ad aprirsi, Lenchö la breccia 
fosse eria assai e dilBcile a superare, essendosi nel bat- 
'ere quasi sempre miralo ad alto, dove aveavi muraglia 
meti grossa. Nondimeno irovandosi il Duca giä presso al 
finire delle munizioni deirartiglieria, e vedendo die Ora- 
lio non si lasciava persuadere nö per le percosse conli- 
Due dei cannoni, nö per le suggestioni iticessanli di Asca- 
lio della Corgnia, pensö ehe gli bisognasse a ogni modo 
e subito lenlare l'assalto. OnJecliö mandato don Alvaro 
^ Costa a riconoscere il passo, e irovala l'acqua del 
fosso poco profonda e in gran parle ripiena dai roltami 
della cadula muraglia; e quesla con piii squarci, tra i 
luali uiio largo a sulficienza da salirvi quauro uoraini 
••' fronte, deiiberö la fazione per la raallina segueiile". 

[n nov. 4556. matt.] 

XI. — All'alba del diciassetle del mese di novcm- 
bre, giorno di martedi, Vespasiano Gonzaga con duo 
'Kompagnie di fanli ilaliani sotlo Francesco Frangipani 
•'clla Tolfa e Domenico de Massirai di Roma, soslennti 
ämbedue da alire cinque compagnie della stessa nazione, 

" PcKto STBOZZI, Lellera al re di Francia dtOa da Camposa- 
^aidi 19 novembr« 4556, pubblicata Dell'ARCHIV. Sron. IT. eil., 
*". 409: « Ottia i stata combaltuta qualtro giomi infieri.... con 
'"'«Pfjjt, et ci hanno liralo inlomo a milte tirf. H luogo e iello et 
• "nporumsa, et ti potrebbe forlifi':are facUmmte: ma come era, a 
""*« ti giuäicaoa potetse retister« a tanto. i 
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si aringarono la colonna presse la barriora del caiiipo. 
Avuto il segno dal Duca, si gitlaroiio precipitosameiite 
all'assalto; intanto ehe le artiglierie dell'isola davano 
un' ultima rifruslala alla röcca per cacciarne indielro i 
difensori. Le due compagnie divorarono la dislanza, e 
i soldali a gara gli uni degli allri furono nel fosso, ira 
I'acqiia, sui roltami, dentro l'apertura. Ed ancorcliü 
non ci arrivasse Vespasiano, cssendo stalo colpilo nel 
breve tragiUo da uü'archibiigiata ehe gli rasö le narici 
e il labbro superiore, ciö non pertanlo quella gente ft'ce 
ogni possibil prova per averc l'impresa finita. Ma iro- 
vato piü dentro ehe fuori durissimo il riseontro, biso- 
gnö loro lornarscne indietro senza altro elTelto". Essi 
videro c capirono bene da vicino come e dove stesse 13 
dimcollä. 

Le cascmaUe dahbasso duravano salde, e inlegra 
altresi la ironiera inferiore del fianchetto e le risvolu 
basse doi torrioni, donde i difensori potevano libera* 
meiilc giuocarc colle artiglierie mnmle e cogii archibuso- 
Di da posta; oltre alle pielre ed alle pignaue di fucchi la- 
vorali.chc all'oceasione sapevano scaraveiitare dairallo- 
Per eonverso agii assalilori bisognava camminare aJ 
unoaduno sopra l'angusla cresta della conlrosearpa.po- 
slalradue acgue:di qua il fosso, di la il (lume. Laddovf 
cliiunque non era morlo dalle archibugiate o lutTato s 
trabocco, doveva guadarc, ed abbriccarsi colle inam ^ 
coi piedi sutia breccia Iroppo piü alta ehe non avrebber 
voluto. Tutlo ciii polrebbesi dir nonnuHa in confronio 
al reslo ehe trovavano a riseontro di dentro. Peroccbi* 

" DE A:<niiKt, 77 : « Los s/yldados qite ivancon Vespasiano mo- 
üraro» grande animo.... contra eltos llioienilo come granijo pie^f" 
y oUas df fuego. » 

NoKKS, töO: « Eswndo toccato agli lUUiani di Vespatiano ä* 
ftsert iprimi, si spin>«ro iKtrepiiamtnte. • 
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la roltura della niuraglia rispomlcva all' inlerno in 
una cainera a völta di mediocre capacila, in fondo alla 
quäle aveva Orazio con prestezza incredibile fabbricato 
UQ allro muro, opposto a quello die si baltcva; e la- 
scialevi molte feritoje cieche, per ie quali poleva, senza 
esserc offeso, e nö pure vediUo,percuotere a man salva 
cliiunque fossevi ealrato. I'oteva eziandio dalle basse ca- 
sematle frustare e rifrnstare ogni altro ehe cntrava, o 
asciva, o attendeva di fuori. Tieni a mente, leltore, 
qaesle condizioni della difesa. Esse svelano le ragioni 
archilettoniche della röcca, edesse sole possonospiegart; 
percliö lama gente, e quasi tulLi i capilani vi restarono 
mal conci, come vedremo. Vadano Ie avverienze sugli 
«rrori di Carlo Theti, oella cui opera si vede incisa a 
rovescio la pianta della röcca d'Ostia, ed a rovescio 
ugualmeate depressa ia difesa del Romano ". 

er Ilaliani adanque, accortlsi detl'insidia, si riti- 
'arono, dicendo ioulile superare di fuori il varco e la 
(iilBcile salita, quando poi deniro trovavano ctiiuso il 
p3sso dai muri, e aperto tanto fucco, ehe l'enlrare in 
luella Camera era corae mellersi besliaimenle in sepol- 
'iira. Vedulo il signor Vespasiano, loro colonDcllo, sG- 
?orato nel muslaccio; il capitan Francesco Frangipani 
^ur una gamba sola, uccisi Leone Mazz^cane c Marcello 
^ormile, piu altri ufliciali fcrili, c gran numero di cora- 
Pagni morti, si rimasero. Pson fu possibiie in quel giorno 
^he alcuno piü gli riraenasse alia prova; sc prima, come 
•^gionevolmenle chiedevano, non si ripigliava la balte- 
•"la conlro quei muri opposti di dentro*'. 

** CA«LO TRETI, Ditcorsi äelle fortificaliom, ove diffusamente 
^dimottra quali debbano euere i sili dtil« fortezis, te forme, i re- 
'^./ojji, batoardi, castelU, et alire cote a loro apparlenenti, con 
~ figure di ms, ec. La prima ediiione io-i. Roma, 1569, io cito la 
^'•«olina, iD-fol. figurato, iSil, p. <32. 

" DE ASDSBA , 83. — AoiuAsr, 5V7. — NOIES , <50. 
20- 
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[47 nov. 4566 raezzodi,] 

XII. — In quelia eccoli nel mezzo un corpaccii:lo 
soldalo ticl Diica andare atLorno pd campo, gridaiiJo 
attamente e ripctendo baldanzoso qiiesleparote": Avau- 
li, agii Spagnuoli,corpodi Tale! allrimenli la rücca noii 
si piglia. Piacendo a don Fernando la jaltanza di costui, 
fece venire don Alvaro da Cosia.colonncllodi quclla na- 
zione, e gli ordiiiö di cavarfuori irecento veterani dolla 
siia gente, c di prepararli al stcondo assallo, intanto 
ehe si baUerebbero alquanto meglio le brecce e le di- 
fese. Facile assunto cimare piii e piü i merjoni doila 
röcca, ed anclie allargare i labbri della maggiore aper- 
tura: ma dal cordone in giü oon si vedeva fessura di 
un pelo; e la camera inlerna reslava tale e quäle, pc- 
chii non ri?oIta verso la batteria, uia ritirala in föoJo 
alla gola del baluardo. 

Dunque mosscro i Irecento all'altra prova, giu' 
dicata nccessaria dal Duca per la mancanza delle muni- 
zioni. Supsrarono costoro, benchö con luorle di raolti. 
la dlfHcollä del passo c della salila, e cacciaronsl p^f 
nella camera: la qtiale ad arte, non facendosi di deniro 
aicua movtmenlo, fu lenuta buja e süenziosa, tanto sol 
ehe fosse piena. Allora tnsierac all' improvviso bagliore 
dei lampi una grandine di archibiigjate sprizzd dai por- 
tugi, senza cadere colpo in fallo per la vicinanza e Ü 
pieno di tanla gente ; si ehe comineiarono qiiei colaÜ a 
pentirsl di essere venuli laoto oUre, ove non polevano 

*• DK ANDREA, 79: • U'i ioldado npafiol de gran CMCffO 9 " 
grandez vocesdixo ettas palabras: Espafiola, cuerpo de Tal, po^'P* 
de olra manera la tistra no se tomarä. > 

BKLCAIRB,  Commentaria rerum GaUicarum, üb- XSt"« 
in-ful. Lione, 4625, p. 890. 

ADKUM cit., sn. 
CiPRtAx MANESTE cit., anno deKo. 
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ne difendersi, nfe ritirarsi. Avantiun muro raassiccio, in 
faccia archibugiate sonore, e appresso lanti compagni 
iocalzanli nelle angustie della mortifera caverna, die era 
impossibile oraniai vederne usciro iino vivo. Laoniie tl 
üuca, mosso a compassione, e cedendo all'arte ed al 
Talore di Orazio, fece sonare a raccoUa, e volle ehe la 
seconda colonna si ritirasse, come la prima. Lasciarono 
ceniocinquaota cadaveri addielro, Ira i quali 1'alfiere 
tli MardonÖs, con diversi ufTiciali; e quel ehe piü dolse 
a luui r istesso colonnello don Alvaro, ferilo in una co- 
scia, passö di vita il gionio segucnle. Dal principio alla 
fine di queslo assedio, di ferro, di fuoco, di slcnto, vi 
etibero fuori di coraba!timento in Ostia raillecinquecento 
soldaii". Dunque alla prova in quella röcca aveva dise- 
FMio e lavoralo a dovere, secoiido arle miUtare, Giu- 
'iano da Sangallo. 

Le vestigia deli' assedio, impresse tutlavia sul 
•erreno circoslante, e piü sulle rauraglie mcdesirae per 
'titio il fronte occidenlate. io scritlore di questa storia 
1*0 'edule e rivedute piii volle, prima ehe andassero 
•ö gran parte canceltale dai recenti?-simi rislaiiri. IIo ri- 
^onosciuto i pezzi della cortina rifatti da Pio IV, ho vislo 
^ fianchelto cimalo, e 1 crepacci della breccia alla torre 
'ogoiare in ampio cerchio fin presso alla linca de! primo 
'^<*rdone, mal celati dai risarciinenti dello slesso Pio**. 

" TBETI eit., 132: • R lecondo analto ehbe peggior fine del pri- 
*<>-' et in tutti i doi fra morli el fer'Ui furotto alla summa di miUe et 

'* LAIMDI due agli estremi della cortina dl poneate, sotto Io 
'^''mma di Pio IV, COD quesle parole: 

PAITEii . HANG • VURI 

StK.PAETLO. tut 

TOnMF.:<TIS . SKLLICIS . tUfilECTAM 

ISäTACRAVIT . PIL'S . MI! . PO!(T . HAI. 

JUt.SkL . «DLXr. 
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IIo palpnto i forami delle caniionate, e rrconosciulo i 
rovinai-ci intovno di grandi massi e di priinitiva costru- 
zione; sono enlrato nella caraera fatale, ehe rispontii; 
alla gola dei lorrione di poneiite. IrUatta ho veJuio la 
parle bassa dal cordone in giii; iiitalte le Ironiere e If 
balloiie casamallale, le porle, gli slipi'ti e gli spiragli 
deile strombalurc basse.clie tullavia conservano i mar- 
mi, e le iscrizioni origioali scolpilevi dal cardinalo Giu- 
liaiio vescovo d'Ostia, nel tempo di papa Sisto". 

Ora i maggiori segni dell'assedio sono slati quasi 
tuUi caiicellali pei graiidiosi rislauii eseguiii a spt'>e 
deirerario negli anni ciiiquantanove e sessanla del p'C- 
senle secolo, quaiitunque pensali qualclie anno prima, 
ed anclie aiuicipali, secoudo ii detto pensiero, nella la- 
pide niüderna con data anteriore sopra la faccia non bat- 
tuta nö rislaurala dei baluardo verso la citla''. AI 
iiuovo muro della breccia maggiore sulla lorre occi- 
dentale hanno similmente affissa una lapidctla con lui- 
glior consiglio senza data". Pei riscontri ora non rcsia 

" LAnni continuamente ripeliite sopra marmi anlichl, e* 
caralteri pnmilivi allorno aile Ironiere delle Rasematte basse,.C»'• 

JUL . iXOy . CADD . O&TIE^f. 

SIS .PP . IHI. 

" LAPIDB salla faccia orienUle del baluardo a cantoni. f^or 
di poslü, e anlicijaU di lempo, ehe hu veduto io giä murji*. 
quaado t larori di risarcimeDlo comiociavaQo; 

PIlS .11 . POM .UAX. 

AKCEU .HAÜC. 

TEUPOnüM . HOHIM'UQLK . IKIVRlIä 

L^OIOPE . FlTISCtKTEM 

UFRtS . KEKOVATIS 

TtCTUKCll . CONTICSATIOMBL'S . HKFECTIS 

Ml-»IFICEüTIA . SOA . RKSTITL'IT 

A:i^O . GACRl . POailFlCATI'S . IX. 

" LAPIOASUI lorrione della breccia, sotloloslemtna poBlißc'*'- 
PllS .IX . POST . UAS. 
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: Kilclie anlica incisione, In stnmpa deirOrlamlini *\ 
- :.i: luuria di chi i'!ia visilata nel tcnipo anleriore ai 

restauri, come io ne ho schtto"; e sopra tulto la bella 
i-'rafia rilevala dal nolissimo arlista büigamasco Gia- 

Mo Cäneva, nel i85ij, prima dei rislauri.dichecon- 
servo un eserapl'are presso di me, e l*ho dinanzi mentre 
scrivo ". 

;I8 aovembre lÖSG.] 

XIII. — Riust;ilo il secondo assallo a peggior termine 
ilel primo, reslarono le genli del Duca insieme spossatc e 
sbalöriiile: I'islessa cavaÜeria, lanlo valeiile, senli lab- 
töUiinento. Consumate le mutiizioni di guerra, I'invtM- 
"0 vicino, la rücca in pife, e il inaresciallo Strozzi ai 
fiaiclii: i) quäle aveva par esso gillalo sopra due liar- 
Cörii un poüticello sul canale piü angusto di Fiumicino, 
*accennava con frequeiili scaramucce di voler niole- 
*taro suli' isola il campo di Spagna. Se Orazio avesse 
t^iiilo peiielrarecol peiisiero nelle stretlezze deH'avver- 
«rio, sarebbe slato il signore dclla prima carapagna, e 
''febbe ridoUo lo Spjgmiolo a pessimo parlilo: ma, 
fitiuao da ogni parte deiilro alla piccola ccrcliia della 
^'*cca,nonpoteva vedere n6 sapere altro piü die le pri- 
^3te coodizioni di so slcsso e de'suoi. II presidio pieno di 

" ATTILIO ZfccAC'^i-OnLASDisi, (^rcgrofla di lutia V Italia, 
•-8. FirenzR, <8W, l- X. Suppl. p. i'i; e nel grande AHanle, 
'Wol. Fireoze, 4845, vol. U, SUlo poatiOcio, moDumeati del 
'*«lio 6vo, tavola 3. 

'* P. K. C, , La fldcca di Ostia e It condisioni delV archileUura 
^itare in Itaüa prima dt Carlo Vlll. — Disspri. ietU addt SO giu- 
<•* »860, iüserla negli AUi deifJifad. archtofogita, t. XV, p. *3, 
**tre (avole in raroe.— ItibUot. Ciisaitat. 

** GiACOMO CA5£VA , Le vedttte di Roma e dei suoi contomi, io 
^**6r»fla, pubblicaztone fatla TaBDO l855.^Si vendeva pubbiica- 
^a!e ta Boma, via del Babbuiao, rinipetlo alla cbiesa dei Greci. 
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coiMggio, UD solo niorlo, pocliissimi foiili, le viltua- 
glie a suflicieiiza: solamcnle aveva a dolersi della peiiu- 
ria della polvere. Nei qaallordici giorni dell' asseJio 
aveane tenulo slrello conlo, eiasi guardalo dal contrab- 
bailerc sull'isola, dismessa quasi ogui difesa loiiiana. 
e riservale le munizioui al bisogno eslrenio dell'av 
salto. In qiiesf Ultimo caso doveva esser largo, e Ule si 
era moslrato, ributlatidotie vitloriosamenle due kro- 
cissimi, e consumando le uUiinc provvisle, die noti 
erano slale messe per durar tanto. 

Pensando diinque ehe ii nemico non farebbc (ino, 
nö lascerebbe di rimellersi alle batierie ed agli assaln. 
e non aveiido egli con ehe rispoodere, chiam6 il »ii 
seguente queH'anfibio di Ascanio della Corgnia; e spe- 
raiido buon iraltanienlo per aver fatto alla prcscna 
deir udO e deirailro esercilo onorata difesa, gU »i jr- 
rese a discrezione *'. lo l'assolvo: On dal priocipio bo 
dello ehe egli era giovane. 

Cosl fu perdula la röcca d'Oslia per solo manci- 
menlo di rauniiioni e per irasciiranza di dii amnin.i- 
sirava b guerra. II duca d' Alba, soramameute lieto d^i' 
l'acquisto non piü sperato, uscl d'impacci: piaQjö ^ 
sua bandiera sul maslio.e fece chiudere Orazio cot» luii' 
i suoi in fondo di toiTe, donde non U lasciö uscirc ^I- 

" B«tcAi«r3. Commmt. rer. gaükar., üb. XXVII, tn-fo'- ^"^ 
M, I6i3, p. W'O- 

CiMiAs MxnKTiTi.Stonedtlmtmdodal iWOaUSÖ."^ 
Giolito, V«nezia, 45))6. 

Mo^TLix, Contment., Itb. IV. 
AomiiKi, fli7, C. 

DE AüMCh, wi. 

NiTitCoaTi.iJS, p. 
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;aenliche consuiiti dallc inrermilä e daldigiuüo. Agii 
•i eslremi disegnava colui ridurrc la citlä di Roma, 

;'i;JUa ormai la navigazione del Tevere sopra e solto 
tente; occupato Moiilerotondo ed Ostia, e strello il 

«rciiione da ogni allra parle, salvo ehe da Civilavec- 
ctiia, dove brillö dal principio alla fine incoiilamiriaU la 
'Jiligcfiza e la fede del capitan Flaminio Orsliio. 

(49 novembre <SS6.I 

II blocco crebbe lo sgomenio nella ciltä. Di ehe prc- 
"lendosi quanii erano imparziali nella corlc, signori, 
prelaii ecardinali, preseroasupgerire piü miii consiglt. 
I CarüfTeschi avevano bisogno di riposo, c piü di loro il 
'iuca d'Alba; il quale, qiianlunque vincitore,si irovava 
^parpaglialo con poca genic io uri scmicercliio di sessania 
raiflia, da Ostia a Marino, cd oltre a Zagarolo, a Tivoli 

*^ a Monterotondo. Kgli aspellava riuforzi, e vüleva sla- 
Wlirsi niegllo nei luoghl oaupali: perödfelteascolio vo- 
'^ntieri alle proposiziooi di iregua, clie fu soltoscrilta 
adiii diciannove di [lovembrc per dieci giorni, e poscia 
prorogaia sino all' uUituo dell'anno ". 

[8genDaio1537.] 

XIV. — In queslo mczzo il re Arrlgo di Fran- 
•^•3, mpsso da grandi speranze, c streite dai Cararffi- 
»«lii, aveva dicliiarato la guerra al re Filippo di Spagoa. 
Apriva col Duca di Mommoransl le oslilili nella Fiaodra: 
«in Italia col duca di Guisa, futuro re di ^apoli, se Ic 
ariiii gli dicessero bene. Spirata dunque la Iregua, e 
s'umi aicuni rinforii di Francia, Piero Slrozzi e Gio- 
vanni Caraffa uscIroDo con seimila ftoli, oHoceolo ca- 

*' C*riioLi dsita tregM tra N. S.. • U reP^ipfo. Ulttr« Princ. 
•I.IU. 183. 

BiMCR, UnrtM rt m^maim dSifat. in-fol. Pw%I, (66J. 
SüiK», *ül. — ABU*'', SW. 
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valli, c uua balteria di campagna verso Oslia, ptT '<*• 
gliere Roma dalla prosente slretlezza". Gli Spagnuoli 
di presidio capitolarono !o slesso giornö, salva la ^iu 
senza nfe anclie ppararc un inoschello". 

Indi lo Slrozzi si volse a scopar via i presiJI die 
nemico aveva lascialo uel basso Tevere. Impcrciocd 
il Duca aveva füriilicato quel caslelluccio, le cui rovin- 
si vcdono aiicora inlorno alla lorrc Bovacciana, die 
un miglio piü abbasso della nicca, IraquesU c il "i! 
re ". E c'\i> non baslandogli per guarJare il pa**** ' 
ta foce del Tevere (lanto fin d' allora erano cresciuli f 
inlerrimenli, e lanlo erasi allontaiialo il mare), aveva fi' 
di nuovo con lavori di lerra in dieci giorni U" 
ridotlo quadrato all' estremo lemlio della sinislra i:-' 
liurae e il mare, discgmlo dall'islcsso ingegncre >i; 
cale Bernardo Buonlalenli. Ogni lalo di cenlo mein, r 
omologhi parallcli alle dueacque: gli angoli miimii 
qiiallro baslionciiii, colle loro piallaforme e artiglif^' 
e difese neccssarie. Altczza dell' argitie una picca c n^-- 
zo, quasi qualtro meiri.la sezione di sedici palmif'-- 
di allrcitanii metri. La porta opposta al fiume, e ()»•"! 
baracche e raagazzini di lavole per alloggiamenti f i' 
posiii". Uuallrocenio fanti spagiiüoll die vi siavano J' 

•• OtLOJi.331. 
« NAT*t CoMt, JCi.B. 

CAvrA:(A.Hb. IX. p. 8. 
Bosio. M5. 

" Avvisi di RoiDi, Cod. ürbin. all« Vaticina, D. <038,f'>' '•* 
daU del 10 dtcembr« 1556: > tl duat äAlba fa forlifiäif* Ü /'*| 
tra Ottia e tl «are, el ce nt /'J m aUrt aUa bocca dtUa Fi'i'^* ' 

" ADIIA^I cit..656. II: • Il Dmfa OMva faUo m rictOadi fc^ 

« —iTiow <fa piwr« t da difmdersi per mollt mirJ.... 1^ ^!^ 
o rietUo MM atpettartmo me iitciio mi foria, lucirono..-. < *• "^^ 
dhfatto 4««1 forU, dalli partt <M mart t del fiutM (u Uberaia *••*•' 

DE AüDUA dt., ilU p. 88, oc di le misare. 



iria-ij;;.} UAP- i'. uitsiM. 313 

•liio nö anche aspellarono 1'inlimazionc: uscirono 
I ificotilroai vegnentijSaluUrono collearmi, abbas- 

•irütio le bandiere, e si resero a patli"'. 

/'iCnnajoe luglio 45ST.] 

Lo Slrozzi in dae giorni spianü il ridolto, poi Iras- 
fic le arligiierie a [toma; e ripigliando l'otTonsiva 

W'allra parle conlro il Duca, gli lolse in poco tcmpo 
fimnazzano, Valraontone. Tivoli, Groüaferr.iln, Marino 
' l'aleslrina. AI tenipo sißsso Francesco dl Guisa faccva 
f'iuisti neir Abbruzzo, dove era pcneir.ito per la via 
•^ Tronto; e contro a lui per opposlo Cosimo di To- 
'^•^na manipolava a favore degii Spagnooli, pcrclifc 
*o pigliassero alle spalie, e gll ironcassero lo coinii- 
•iscaiioni col Piemonle e coHa Francia. Cosimo dei Me- 
*Q siava rillo in Iialia conie primo pilaslro, e Andrea 
wia corae secondo. a so^tmerc di qua e di lä il grande 
*w irionfale del rc Filippo, anche a di^pclto di papa 
'**>", Andreada Gaela e dalla Spezia insidiava il porlo 
•CiTjUTeccbia, e Cosimo da l'orlercole e da Firenze or- 
*"> le fila dcl iradimento conlro il porlo d'Ancona. 
jj^rBarlolommeoConcini, segrclario parlicolare der 
*^i, e conduilore del niaueggio, corrcDdo sopra 

•* ükjkt CosTi, 462, B. 
HMES, 169 :« /I pretidio laKinto aUa diftta d' Oitia « del 

^ M/ricatovi accanto, al primo apparirt deijb tcrlaiastiei, <i rate 

^   " ABTOWCS CAtACciotcs, rua PamU IV, rom. pomL io-i. Co- 

PtDiBBAKTOLO>MKoCjiB>>tt«(k>tto ü pf«iHo0im'> d* C»rto 
^••^(ta Eraoo , Sitria di Paolo /F,lo-4. RjTrnm, (753. 11. IW. 

'URCBSG«.^ILLI. Ckfeta di Paolo IV, vmlro il Pallaoicmo. 
Ml ConfDiuu iD RooM, cod. &9Tt -~ e Oanpi^o • Torioo, 

BiiuCWkPAT.. JfifcelL.in-t, vol. !rT6.  . 
«UUMTTi. Gacrrc 4t'tinti. — S. 37 
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piccola Larca da Ponlercolea(laetü per dare iraggua^. 
pigliare i concerti inconlrato il venlo contrario, e st 
liito dal inare avanlieindietro, vennc linalmenlearou. 
pere sulla spiaggia di Sanlasevcra; e apprcsso a lui i pur- 
iliaiii della spiaggia irovarono in secco la bolgoua J 
leltere, donde si ebbe in Roma picnissima notizia dell 
liißo. ehe restö sul nascere scoperto e svenlato'- 

Oraiolascio ad allri le variale vicende deila piu" 
combaUuia pei monü di qua e di lä dai gioglii dell A, 
pennino: da pirle la baiiaglia di Paliano, l'assedio J" 
Civiiclla,ed i convivali ollraggi tra il Guisa c il Caniü. 
Non v'ebbecosa in luUo ciö clie seatisse di sal marine, 
lanlo da eotrare nella inia sloria. Vcngo alla finc 

XV. — QuanJo la forluna dclle armi comincia** 
a moslrarsi benigna ai voli dei CarafTeschi in Italia, * 
deva lolalmeme proitrata nelle Fiandre, per la gran W" 
taglia di Sanqulnlrno, perdula dal contcslabile di Kra 
Anna di MommoransU e vinta dagli SpagnuoU soi: 
comaiido di Einmanuelo Kiliberlo duca di Savoja. M^ 
Arrigo altibbiio, e quasi disporatu, irovossi coslft-Uo» 
tcgherc le suc genli dal I'iomonte, a richiamare i«!'^ 
iro il duca di Güis.t, ed a lasciare Paolo e i nipoli »*> 
niercfc degli SpaguuoH. 

[8 (etteiDbre 4567.J 

Non per questo il duca d'AIba abusö della ''*'°^ 
anzi accoUe e corrispose alle proposizioni di (öc« *J 
preslameute (orono traitaic e souoscriite dal caw^ 

•• Anmusi, 561, C: • Messer Ihrtolommto Coadni »^ " 
jeita gtilö la valtgia a wtare, « ditde in terra a Samla *''*''*r\^ 
x'itigia,tpmtaMmtar«,vnme in terra,... jtortataa Roma— 
tne«lc fourcm veder« ü trattalo ü Amama. • 
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' r,fT3 e da lui slesso nell.i terra delle Cave in Cam- 
,„a di Roma, addi quattordici del mese di scUembre 

öl quesl'anno cinquantasette. Puft ciascuno leggere la 
reäiiiuzione delle fortezze, delle lerre e delle proviocie, 
fome soQO scrilte; la soramissione promessa dal re Fi- 
lippo.l'imparzialitädapapa Faolo, e luUo il resto.per 
estwo ncicodici manoscritti e uei libri slaiupadehe cilo *". 

[U seltemhre 4557.] 

XVI. — In Tcce mi accade ora fermarmi sopra diie 
ratidi faHi, strettamente connessi coll'argomcnio mio 
ecölla inemoria Jel traltalo di Cave: 1'uno DOlissimo 
» tuui, l'allro non avvcrtilo da niiuio, per quanlo io 
M sappia, Come prima Deü'islesso giorno di marledl 
quattordici sellembre alle ore qualiro poineridiaDe tortiö 
10 Koma il cardinal CaralTa plcnipüleuzlario papale coi 
apitoli della pace, sotloscrilli alia preseiiza dei reve- 
midis.'iimi cardinali Sanlaliora e Vilelli (ambedue le* 
«loioni), facendosi intorno ai Ire gran fesla dalla cortc 
* dal popolo, e menlre volevano la nolle i Romani fare 
^ solenni dtmoslrazloni consuele, con musiclie e fuo- 
*i per le piazze, non ostaote ehe da due giorni pio- 
»«sse dirottamente COQ tcoti caldi e sciroccali; eccoü 
JITevere proprio in quell'ora meltersi per la ciiti; e 
tifesccre Unlo nella noUe, e nel giorno segucnle, die 
^ « oggi restano i segni della tcrribile aJluvione. per 
*"qaale andarono io pezzi Ire archi del ponte Senatorio, 
*»iniue le ouove foriiQcazioni di terra inioruo sl ca- 

"* C4«T0Li <WJa pM di CüM. Uss. CwaniL Codir* cartac. 

SoiM citflIS. — CaplloH I «Utnpi per «Iwa. 

Civrisicit., lib. IX. p. tt, ». 
MiBsuMt Rotio, 865. 
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stello Saiilangclo, rovinate casc, campi, fondaciii. 
luii, gualchiere, c le acque dmitro Iü cittüi iiiliüü :i:: 
palint sopra tl llvelloorJiiiario. Cosaoon mai piti ^ 
liai Romain ". rdiamone la relazione a stampa, yi- r 
di quei giorni, scrilla da lestimoiiio di veduta, o IIH--I 

at pubblico in Roma'*: < II niartedl alli quauordki<i 
scUembre 1557 circa le venlidue höre ritornaroiio i 
Roma i noslri ReverenJissimi^*, ma non con lu 
fausto, imperö die quasi in quelle stesso lempo il Tevir: 
iiaveva falto uiia grossissima plena, ingrossandola ootu 
seguente e il inercoledl circa le bore dodici^^era raci^ui 
piü alla di uii uomo in Agtuie".... E questo crcscfre 
di acqua duiO luUo quet gioriio iutino alle qualtro • 

'" Diomcr ATA^ISI, Lfttcra al Mfcwo d'Crbino dato da F. 
addi IS je«, iil". — Ei, tra la teuere de'Principi, in-4. V^^n^; 
4562, p. 41rt.-BiBL. C,\t4!«., K, IU.27: . /( Ttwre crebbe f^c 
todi finoalte horc tetle di nulle, ti fitnnä miomo a äue hore.p*'*^ 
mimciö a calare. Stelle nondimeno tulto tl giovtäi per Boma, < i- ^ 
nerdi maltina lorm Hfl tuo Utlo. U daano i äutlimabile. > 

GoMBt.  De proiigiotis Ttberis mumiattoiubia, fa-V. R 
4599. (In lall, Cometim <ilanipa egU stesso,} 

BoüiSi FiLirro U., II Tevert tncatcnato, in-l. fl^ur. R 
IÖ63, p. 62. 

A:(r*KA BACCI. 

LEOXE PjISCOLt. 

CAKLO Fo>Tjt5A. 

CORSCLIO MtTCR. 

^'OLMUDI, Awiio della pan tra \a Santilä UN- S.p^' 
pjolo /K. « la maetla dtl re FiUppo; e del diiuvio ehe i ^»^ * 
Roma nm aUri tuccaii « parlkolaritä, la-i. Roma, tip. dl ABU"' 
Rttdo stampatore cafnerale, UIT seltembre 1557. [Soo inipi«'"***' 
nia Innia tHa pag. 5.) BiBL. CAStnir. Mimtü.. fn-k vol. 665,* **^ 

" Kttentdisämi: cfo* i cardioali CaralTa, SanlaSora e Viw* 
r«<luci d» Cave col trtUato concbiusu. Non aocan ti dav« <• ^'^ 
di Bmineatiuimi. 

'* Hart dadici: nel nese dl seticmbre rispoodooo all« t** ^ 
aialtino. 

" Agimet la piasia asonale, ogp delt* NaTOiu, 
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i le höre di noUß, ehe cominciö a mancare. Ila por- 
_,^ via la luetä del ponte di SsiUa Maria", insienie con 

|W1U bella cappellella di Giulio III, clic v'cra nel mezzo 
eoo tanla arte e spesa fabbricala. Ila levalo dal suo luogo 
Hcuni pietrorii di marmo grossissiiai ehe facevano spoiiüa 
acaslello Sanlangelo. lla bultalo giü un pczzo di Cor- 
riJore ehe va da castello a Palazzo, ec. > 

Delle tanle ruine la piü imporlante pel rcgirae del 
Terere resterebbe ora incerla ed oscura, ira il silenzio 
(fei contemporanei e gli crrori dci raoderni, se lo non 
Tenisäi aperlaraerite a stabilire come in quesli prccisi 
liorni il fiume mulö di lello nelf infimo ironco c stilö 
iMUi.0 millc nielri dalla citii di Ostia. Non pnma, 
perchfe durante i'assedio l'abbiaino certamenle vedulo 
biabirle il piede; non dopo, perchfe subilo all'cnlrar 
di Pio IV la rona era giä falla. SoUanlo adunque nel 
leiDpo inlermedio per una piena straordinana como 
IMfU del cinqaanlaselte, polevanaluralmenlc avven.rc 
ehe U gran ma«sa deir ac-iua correnle. movendo tmpe- 
iKwa Terso il mare, e ccrcai»do la linea piü bassa e piu 
breve. scavalcasse e rompesse gü argini a capo Duera- 
•i:ed anzi ehe incalanarsi per lobliqua giravolla del 
ttbUo primilivo infino ad Oslia, si precipilasse per la 
corda, scavandosi il nuovo letlo direliameme dal dello 
Upo alla lorre llovacciana. Ua qüel giorno l-alvco an- 
tico rcslossi a secco con pochi acquilrini tra gli argim 
|ioii,che hanno durato ollre alla mclä üi queslo secolo 
t nome di Fiumemorlo, ed io slesso finalmente i ho 
»»daio colmarc e livellare per op«ra di quella modcrna 
Socieii ehe dal suo inlcndiincnlo ha preso il uiolo delle 
«line e dei boniOcamenli di Ostia. Le belle lavole del 

'^ IW« dtSoBta Jfaria. cio« de«« EjUiKi.ta e«i cfatm * 
•^ ICM. d«l pooie EiDii«., PaUiu». SeutPrio. oggi BoUo, e coo- 
V^itOipeailODedi fierro. ^.. 
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Canina raoslrano a dito le linee di quesle raatazioni 
ma le sue parolo ci manifestano ehe cgii ed opm alt: 
COD Uli comunemenle ne ignoravano il lempo e h :J 

sa, scrivendo cosi'*: t Quesla rotlura del Vmm -KI 

essere accaduta verso la mela del secolo pai=>:ii>. '- 
non si puö precisare nö l'epoca, nfe il modo «.ou 
avYennc. » 

Se non die prima di liii GiainbaUisla Rasi. uii 
in qaesto ira lanliscriUori dellecoselibcriiie.aTf^al- 
avverlilo doTcrsI cercaro ta risoluzione del prolititJ 
nelle leggi ripuali, e spccialmente nella costiluziutrf <li 
Pio IV, dove se ne conleiigono gli indizi'*. NoI vero i 
liro delle barche, le Uriffe doganali, 1' appostamcnio dÄ 
guardie. e lutla la polizia della navigazione dove" f*- 
sersi riseiitila del canibi.imenlo sticcesso npj lelio hl'^ ' 
per un (ratlo notabile, e lungi dalla principale furuu: 
dal passo. Infalli Pio IV, poco slanlc dopo r inondaiit'i'- 
premesse le consuKe dei mercadanli, dei casleliaiii «^ "^^ 
doganiori, cotrinlervento del notissiino SJarlino d'A»** 
coDsole dei marinari, c solto la prcsidenza di moDStl*' 
Laigi Toires chterico di Camera, e prefello della Rif*- 
tlnalmenle piibbticö alcuoe leggi colla data del != ' ' ' 
maggio ir>0£, dalle qiiali (iro fuori al nosiro p: 
gli arlicoli coiue sono nello sie»o originale esp: 

** Um CjL'fi'tA, M Tmw*. Oitia e Porto, ne^i i'" ^ 
f^tmimia arektoloffica coo clsqiM Uvole e quivi la UroU I*. -" 
* SMMMtrleuDMtlc dMcritto U cono del Tcvere. e le xnct* '^ 
leno vmo OiUa. priou dcU» rotu, tcrtttovl »opra: • JaUc»'~ ^- 
dtt Trmt. rmmtmorto. > AUl dt, rill, SB, ta«. <*. 

AKifi e CiMotAn. Cnrf« ippogri^UffM tk«r«. 
^ CA.in*t cit., p. 63,liD. %. ^ 
" Ow. BATtmi Rui. M Porto ruwaia, te^t. %oa*. *^' 

p». 
hu, I am rami TttrrM, ia-8. Boom, 4830, p.C9. 
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-1 volgare ": « CapUoIo primo. La barra ehe arri- 
[Tima al iuogo detlo Doacciano, dove at presenle si 

.v^»J la guardia di Ostia, rispeito alia nuova rollura 
tut ehe ha fallo 11 Teverc di qua da Ostia.... sarä tirata 
iriau ddie allre, Tcnule dopo. > Conlinua: < Capilolo 
^funo. ehe li doganieri di Ilipa, o vcro per loro il 
ojlelUno d* Ostia, debbano tenere in dclto Iuogo del 
iMCciano, rincontro alla nuova rotlura dcl Tevere. 
rwmo depuialo ehe faccia lo bullelle.... si'tiza ehe li 
•ainari sieno lenuti andare a Ostia, e per conto dclla 
nuora e della nuova slrada non si paghi ad 0»lia. » — 
Cifiloio ollavo. < Che h bufah devano tiraro le barche 
i«»i Kipa, massirae che la nuova rollura dcl Fiume 
*> iblireriato la iralla di quello cho era prima. » 

Dunque non Terso la melä del »ecolo passalo, ma 
M mezro al Cinquecento la rotia del Tevere g'iii era suc- 
"•o ira il capo üucrarni, la röcca d'Oslia e la lorrc Bo- 
'Kewoj^come dura inUno al presenle. Di piu il falto di- 
«Wisi nuovo, la slrada abbreviaU, irasferiü la guardia; 
««o$i per ahri dieci anni, (Incltfi (fabbrlcalo piü giü nel 
>««o Tererc il fortino di san Michele) Pio V con uu al- 
**costiiozione, ricordando questi falli medesimi, iion 
•**«vi irasferilo la guardia, il liro o i proTcnti ". 
l*»Je iTendo piena certeiza degli cstrcrai, perchfc nel 
"^MDltsei il Tevere lambtta le mura ed ciitrava nei 

**«Wi«iM: *MM> *iM tt am/^^tata tb Orbimopati Vlll. — BBI^ 
^^9am.tm aH^iiar^,va-to\.Vrbaminilpantocmtd»,t.\t, 

•**• Ofitt « mwhit* maingmHmm. H *> a^lfia^ta T^rrm im 

**1t^\snfaml»rmftmr9äiai jl«M«i. >ip. Dl Ticni. O« 
^Mtfimim, to.W. looH, 1731,1, ««. 
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fossi della rAcca d'Ostia, come risulla dalla pienen. 
dci falli e delle icslimonianze deU'aüsedio; e irotiB- 
dosi con aliretlauta dimo:>lrazionc di cerlezra subit 
dopo allontanato con luUo il IcUo per mille ra.-ln; «• 
rebbe irapossibile supporre nel breve intervallo un: 
prarute novilä neHa enorme massa di real fiume alir 
meiiti ehe per la forza della slraorditiaria aüufione n- 
ranno inlermeiio, e nel giorno preciso ehe Tcni" ' 
Roma la cerlezza dclla pacc conclusa a Cavc. 

La secon.la raemoria.e piü slreUaineiUc con«*- 
col Irallalo medesimo, da iiiuno avverlila, e il finale u 
collo in Ilalia ddla baronia armata. l feudaiari corMT'» I 
lima lancia nella guerra di Campagna, e non n^ 
niat piü a cavallo, fiaccali c sbalordili a un leriip '. 
un sol colpo, dagli ainici e dai nemici. hnperciü-u    J 
sorrani, dc&iderosi di concenlrare il comaiido ni 
mani, sccondo ropiiuone prevalenlc appo tulli nel - 
docinio.«csto, sapouüo male della polenza feudale, tea« 
finalmeme il deslrodi o[>priuierla. e non vollero B«^ 
care alla buona Tciilora. La priina quesliooe.dopoq»«'' 
del Regno, era siala nella guerra il fcudo dt Paita«»'* 
le contenienze del duca precedenle Marcanlonio Col«»' 
na, e del duca novcllo (HOTaniii CaraiTa: «juesli baro* 
oapotilano in guerra contra it IW.quegli l»arone ro»a>* 
in guerra coniro il Pajia. Ora dai capiloli di Ca«^ 
esplicriamenle csciuio proprio queslo feudo priwip*'' 
edainbedae i prelendcmi con pociii riguardi o»«***! 
parte; dore in tulü gli allri simili IraluU pei Wj 
anleriori crano slati seropre compresL Si u ch« »• 
cun u-ropcramenlodoreva essere neJIc conteniiow *" 
cröe: ma qaesic non iroppo lnupMe, c bÄiaie DöI"* 

fondo d«l pcüo ai coniraenti. In somma Paolo role^ 
loani spiccie per punirc quaodo ehe fosse i Colo«^ 
e per abbaiiere con loro gli allri baroni: ma d«cr«P" 
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)'W il tempo, prevenuto dalla morte oel biennio". 
^ lonlrario giovane nel lungo regno,ciipamcnle 

aiulaiido, aspettö il lempo lielle sue vendette:  c 
•t? riclle grandi casate riapolitatie ogiii vanto di pas- 

oii armamenti ed ogni licchio di futuri". Kgli con dop- 
pw traiuio e per ordini secreii ed opposii ira l* ordinario 
' !o siraordinario suo ambascialore, luffi lulto insierae 

!ema feodale nel sangue dl casa CarafTa, del Duca e 
V.. tardioale, ehe per compodso di qucsla guerra volle 
wo paari dopo vcrsalo sotlo la slretla del carncÜco'\ 

bunque 1' ulliina comparsa della baronia in grao 
froiü dl regnicoli, di stalisu, e di altre provincc in piü 
Cttilißaja fra maggiori e minori, annati alla lesla dei 

" Soiucit..SI3:i la primctpal« difficoltä ehe »'tHCaUrain 
•d traOalo era wfomo ta fmrtona det ttgnar Marc' Amtemio. il '/ual« 
>» »»do alcumo it Papa mon voleoa cfc« ti eompnmkM neU9 capi- 
*'*u»om;ninmduceruiera a rttlHwUgtt FalioM ku-wi« staMiU I« 
•^ cmiiMkmi, mtarxmo il CaiHiMols e ii ZHK» di qmato fimto di 
•'«to« a por(#; 0 bmckä anoor di qwüo 11 Papa foim eOH»apet)ote, 
•»»timmomam volle ma»dte(ippviue»iiitapme mtrd ttabiUto 

'^ "r^a « nmmao $wo. > 
•• CiMPAü*. Iib. XI, p. 70, B. mcd.: - Äflto pae« det Z oprile 

'ai M Camtrau ... Ü f Cotottco mchiM tulU i rittOi del r«gmo d» 
*»o*i, dl StctI«!. t dd dmeaf di Müamo.... • 

*' pALi&TiCDie, Sloria det eomcilio d* Tremto, In-W. Rom», 
'^. Üb I 1» Bo«k XIV. Mp, IS. vol. II. p. iW-.'BbtM Mi 
r^ gtpni ck$ arriviUm Itoma a mumo Amitucitton epeipmato. 
• f^ MMJ o«rarwo 4Mlc*« pfoUM MfSiMM ««Ira I Canß.... 
ttpfm^tmMlacaMMfmcMeaDmoa.cmJ^UoaUatmnmi di Tv- 
*«o^ «MM te dtemUato mtiem* eU eo^Mo eo« i'AUfi. e ctm 
immZm Cm^lm».... U Cor*«* fm «(nt-fotola *• CtUeOe... 
^ mrnml» wtmiMeaia dt f» H^. MFVMM T m^fdlatkm, ü 

<»«*lor«tfi It9«< fetfart i^t rp I ttmmm B Dmem. * 

f*a *> Ctfo/JL UM. Cuanat.. X, V. if. 
Im «lU V.1«»», Cod. Ür*«-. «MS- 
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proprl vassalli, viene nella guerra di Carapagn.i 
prinio traltalo üi pace ehe non comprende la grn- 
dei baroni, sla in quello üi Gavc. Indi in pol IIOQ T' 

dremo piü  ncllo storie nü i grandi difelli,ni! IL> ui. 
goaDime prodczze dei feutlalari. Essi perderanno a p»" 
a poco te fortczze e i cannoiii, rcsleranno conlenii : 
nomi e di lltoli, andranno pei giardini  e pei ii-i'r 
patiranno dl splene e di verligini. Dagli alll splriii <i> 
generoso sangue se ne logli la forza e la sapieiua. la 
vi metti la folUa. Non tanto le singole parli di iin:i > t 
giornala, quanto due lunghi secoli in an giorno > 
Lradcgglä e corrcssc pc) suo tcmpo il Parini. 

XVII. — Mi soDo ben guardalo in queslo scabri'> ^; 
tervatio della mia storia dal crescere Taslidio a me sio- 
ed ai lellori col seguire passo passo le conlinuo nav- 
zioni det capilan t'laminio e dellc stie gal^e da CITIU^ 

chia a MarsiglJa, e vicercrsa, mcnando c rimcnando ' 
dati, capiunif ambascialori, convogli per tutte ^r^ 
seguenze di alterue fazioni ehe ranno sempre -siioili 
quesia fotu gaerro ". Talvolu ancora gli bisognO ir- 
slrarc i denti, sanza por6 vcnire alle slrette« cooiro 
gatere di Napoli,che ad ogni occasione propizia ii> ^ 
di Gaota, e veoivano a minacciare suUa nosira spijf*«- 
ed aiictie alU vi»la dei poni **. l^ra perü liberalo da of** 
allro pensiot), edesidcroso di br Tie meglio cono^^* 

•• Awui di A>M. Cod. Urbit. rite VatkaM. aooo l&^ 
cod. iOa. (bl. IKt. dsu dei 49 t^atio: • Stme mvifati m CMW' 
eU« MMOMla Gma»ifomL... «1 te t*lir« mmo ftrtitt pMio JW 
fteoanMaHri.... > fo). (67: • Sow Mdoto <lüd «atam dB CMIM*' 
eM»apirt<iktmb*rwBian^mHpmH U goln« «M« rttonrf«-' 

*• Uutino KoMO dl.. 661 prop. is--• I« «atara «l«ir^ ^^ 
MfUnaneMcteWte m giirildgiKmi c*t, lyna jcarriij dt C*" 
• OMMWCCAM, fitcmtm aurt m erwm fMi hMfW •««(*«• * 
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rgimenlo di Flaininio e le vicendo dei marinari 
uJ MCülo decimose.sto, dcvo dire di uno iraporlanle av- 

Liiücalo successo (|ui Ira noi ad uiia dclle riosire ga- 
Jurante la guerra. Polrenio adesso inlendcre al- 

iitii comc iiel uicdesimo lenipo e per Ic stcsse ragioni 
hucono i barorii in lerra ed i vcolurieri in marc. 

Avevamo lin dal priticipio, come ho dello, una 
liioüicina di galerc; e ira esse qualtro di Tiero Slroz- 
u.fii leimte da! celebre Lione Sirozzi, suo fralcHo, 
CM QQ certo capitan Giovanni Morelti, nalivo di Villa- 
(noca nel coDtado di Nizza. Ho pur detlo ehe non si 
»wt coDfondere queslo uizzardo coll'allro Morello cala- 
Wea, capilano allretUnio noto di cavallcggieri al soldo 
*SpagQa. Ura aggiungo ehe, a vulergli irovarc un ler- 
»»e di paragone, piü simile nei raiii pcrsonah die 
•e DOmi appcllalivi, bisogna ricordare col presenUi Mo- 
Wtoii irapassato Morosini» ehe ebbe la mala pagB dai 
<«OTesi in famagosla, come altro»c bo narralo ". 
f^oeiruno encll'allro l'ardiraento, pari larlc ma- 
fiwresca, pari 1' awersiooe ai piraii, c msicmepari in 
a«bcdue la cupidigia, c lo slesso desiderio di coprirsi 
•^ la bandiera papale. It Morosini entr6 nella prima 
«qoria dei capitani di reolura, il Morello ne chiudc 
r Aimo periodo. La ruota dclla fortuna Tolge nell" wies» 
tmo per mare e per urra: e quando ö liniio il loro 
»e»po arrovescia iosieme i bwoni e i Tealunen per Ic 
«•pagoe e per le marine. 

U prima coinparsa dcl capiun Morello nell anno dei 
CWläleo passa col tuolo di corsaro, soUo bandiera di Sa- 
'^. accrcdiuio dallc paieuti df 1 duca Urlo a corrcrejl 
•are per suo conio conlro Turchi e coniro France«  . 

"H. Xspoti. I55J. p. 6\. B. I, ta.:- J«f|*«*» «• » i>ermmo 
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Sciolse da Nizza in compagnia di suo rralello, chiams' 
Melchiorre di Belmonte, e di un prode genliluomoi- 
noine PieroneForesla, con unasolagalöadisua profin- 
tu, nuova, forte e bella; fornita di eccellenü artigliene li 
poote e da sbarco, remigala a scaloccio dalla nmnerwj 
ciurma di trecento schiavi lurchi e prigionieri francc«, 
e arniata con cenloscssanta uoniini da combatlere ". O 
slui si pose at gran corso sul mare, e in poclii möi 
gird quasi luUe le riviere dei Turchi in Europa e i» 
Africa, traendo da ogni parle prede a suo modo. Eccooe 
un saggio. Va a Bona, spicga bandiera e linpua fran- 
cese, entra nel porto, invita a desinare una dozzini 4 
Turchi dei prmcipali. e se li porla via cd boccoae a 
bocca. A Bugia souomctle una galeoua piralica.e« 
libera una quindicina di Cristiani. Alle Seccagne p<S^ 
prigioni diversi pescalori di corallo. Presso Tagiora 
la caccia ad atcuni piccoli bastimenti, e si accosta üo» 
vicino al lido, cbc a colpi d" archibuso amaiazza catJ* 
e cavalieri coocorsi sulla riva coniro di lui. AI Cembiri» 
si allacca con una nave di millecinquecenlo .salme 
armata di dieci Cünnooi, e difcsa da sessauta Tarcb>: 

mmado Melchior de Bclmont.... » et p. 67, A, i, fio : • H'^ 
numöA a tn fieHiilkombre Sabot/ano, ni4BK«6o esfonado y w*"** 
ttamado Pinm Piorttta.» 

" SAL*ziiicil.,C4,B, i:«Gal#ro ^nmarmadaitframca»*^^ 
CoifbnaJoi,yde arlLleria,]/ com dentoyte$$entahombrntUftki-' 

** LA SALMA, ehe in genere valg Soma o Peso, DCI linf->-^- 
di tnarc dei leinpo passato vateva tecnicamente (come ifi 
il Cuaregio Dct Coo&olito) IGsura di upacilä per gli aridi. •iF"' 
caU I delerraiDare Is portala dei baMhaenti. Qaesla uoiU di v^" 
variava In dircrsi modi, e dieevasl gn»sa o solüle, ordi»'^ 
vantag^iata: variava pure in diversi paesi, e negli stessi |M*^ 
diTeni lempi. ContuiioDe comtiDca lulle leanliche mison, P** 
ralutc Si poö pare^siare adesso ad UQ sesto della moderM '"^ 
lalj metrici: e co<l ta naTe di millecioqucceDto aaltne caretrbr 
dogeocioquaDla looiiellile. 
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- ;ombaUe scmpre da bto per luUa la nolle, e niial- 
•rate 56 la pigiia la loallina, non reslalevi piii ehe tre 
»wsone Tive. diie Turclii e un Ebröo. A capo Malapan 
Hlia all'arrembaggio due vascelli cariclii di grano: 
9^*9 a fil di spada chi resisle. e raaiida luUo il carico 
•'J«gni marinali a Palermo. Indi souoinelte uno schi- 
•^0 oltomano di oltocenlo salme. 

Aodiamo innanzi, ctife Morelto non si ferma serapre 
*Turchi: ma per certi punligli di parlamento e dl 
J**dienza aliacca pur briga co' Cristiani. Prima nelle 

' (Ji Caodia sequeslra una nave veoeziana de! capilan 
^irdi; e non la rilascia sc non dopo aver coslreUo il 

J*««iino Bernardi a chicdergli scusa, e a dargli noli- 
precise intorrio alle galöe lurchesclie della guardia di 
'•Jüdi vira a pononte verso la 3Iorea, e solle la for- 

ö' Uodonc blocca una galera algerina dirella a 
oniliiopoli con un mess:iggero di quel De; e intanto 

^^* ""° schirazzo di gran Valuta col carico di panni 
***»• Alta Cefalonia invcsle sull'dncora due galeoni 

'ROTcrnalore MustaiTarän leneva in punlo per inan- 
'"e Gerbe carichi di grano in dono a Üragut; cd 
^ fa ricallo verso Nizza. A largo raare per Ire 
" «Ire noiti coniinne combaile allri due baätimea- 

* •' fa suoi. 

^Dlascia a quando a quando di pigliar lerra, di 
*•*Tere Raluti, e di rinnovare le prowigioni, sem- 

^** iocontra porti c amici. Netla cillü di Bugia, le- 
' 'icadagli Spagnuoli, siede invltaloa desco dal 

- doQ Laigi di PeralU: a Tripoli di ßarberia, 
•^ü allora dai Cavalieh gerosolimilani, cena col 
'^ro Nugnez di Herrera: in Mails bacia lemanial 
^•^stro; e linalmente di rilorno a Nizza, enira nel 
^ pubblica fesla, acciamalo dal popolo, per avere 

^•»aio nel corso di un anno, e di parle sua, trenta- 
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iiiila ducati ira Icgni, prigioni. inerci e daaaro; lit*^ 
otuuila Crisliani dalla schiJvUü.  e portalo i» m«» 
arnii, cannoni e bandierc nciuiche ". Una sola «w 
zione trovo a Uoli favori ili grandi personag;;i •''iio^ 
spicue ciUä: il modeslo magistralo dei porlo di uvr» 
in Calabria inelle in sequeslro le prcde dtjl "f"" •*" 
relto   accusandoio di correre il maro in busca di o<" 
roba, unio di amici ehe di oeinici". DeUa »oa »^ 
vura ini senlo sicuro: not» cosi della delicalezw- rvw 
avere iimaiizi risuscilalo A capitan Aogelo Moro*iw ^ 
Scio, da Siena, da Venczia, da Roma, e doi 
Kamagosla. 

Negli anni seguenli deve aver fatlo. pof 
meno, l'istcäsa vila; ma non trovo io un sW 
die me la cooti: per6 mi taccio. Solamentc i 
rirc cltc, per la saa braTura eniralo in graiii 
Slrozii.mutöparlitoe bandiera": divenne IH.. 

gli Spagnuoli, combail-': in fuvore dfi KranceM, '" 
menle rcstö coo  Piero Slrozzi capitano lii 
qualtro gälte dal dcilo Piero (Hirlale seco m ' 
cliia. dove lo trovo al soldo di Paolo IV per U «'»*'" 
Campagna". 

•• 9ilif AR ci(. 67. K. S. med.: • GtmoMta dt t' 
cadM.... fnm tmrckoM etil-iVM. y olrot lamUi q^ •»• 
CAntHlMVfMfMMOTJiberlaJ. )'coa aia rifw; 
tkrr-«MWl.imrad« harnttraa v gaüardtm tv . 
fci •«• »/«t * tod« um» W« r»ei««l« • ^.j.^* 

•• SaUtAft cit-, 67, A.l.prioc.: • Jtorr*» **••••* J^ , j 
Cotrm la ;iuiK« k mtarfä wtmvio. dtaHmOB ••*«>• * 

• U«B »tiMii. priot» di Capoi. l«e«m «< "* f*^ 
«bllff giii|<MW iCowtot <$«0»bit <WI t» ü '^"^Z^. - 



\l'.   I .   '  f.-'IM- 

iiit.ore l&ki. 

XVUI. — Se non ehe nel raese d'oltobrc del cinquan- 
y«i il rapitao Morello si trovava atTalto malconlcnto 
»t'i >;ri>ui, e üisgustalodella sua Ventura. TuUi saniio 
'iireiUlic deirerariocameralenel penodo dtlta guorra 
" CMpagoa, e ne fa ricordo 1" islesso carditial Palia- 

, ciuodo le parolc di (]urllo ehe chiama suo caro 
^teUwo amico, I'ietro Nores: parole allora raauo- 
^^ oegli arcliivl, edora pubbticaie per le siampe, e 

"•(wuneDlc da me ancora ailegale ". Perö non 6 
'' •cnngtiare ab sul sottile del ritirdo alle paghe dei 

delb raarina, nfe so! grosso del corruccio nel Mo- 
>: aomo da non virere conlento a lasche vucle. Üi piü 
«diceYacrcdiloredi allre sommc verso gli Slrozzi 
t*0OM dei suoi stipeodl dccorsi. E mellendo luUo 

0 ftdia disperazjoue di esure alirimenti pagalo, 
di impadronirsi dclla gal^. e di fuggirseue per 

.-Uoeoo quella. 
Fmlitsiiaa 1' eseciiziono del discgno, come sarctibe 

• predpixio qainci in giü. Egli aveva il co- 

'^ ovtf- « Unma. dl Roma. 6 fOr^ *^^' '^^ '« ^^^^ ^ 
^M.IM. KapoU.I'}}. V. »:« S*rflM« MM cAt 5IM JT«»* 

^'•'••(llhi« wumLutt almemo doMH gtbr$ MU »f •Cw*- 
***. WfwJMMrt fmrf moUs memmrtm, « ivffUm vottm 

'***i MMft iiMwii <k$ wmgam kgafcr« M •Miwrtillfl Jbmri, 
•••«• Itorrt», • ta oür.-«A* W«. «miM •*«• »». • 

V*M »oipn. U Dou II • tl BOffro delle galtr« Ml doca- 

" hnM vou« dt, m- • jNi »•<» • »<•** y «^ <•••!•"• 

NiuvKiM, Slw. CoMoL ou U, a illb. Uli. eip U. 
**" '"' II   ^, il S.i - -" •      fa primm 4i BefmrOo 
^^^mmk9mManmm^»»^poioiträm0it.-.L*Ur*tmm 
*'"i< f floht mptmmm...tetium 4mm mim ctntfirtmm 
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mando neue inani, e quasi luüi gli afilciali, mariiisn 
c suldati di sua scella, coiiciüadini ed araici. Alla pri- 
ma occasioiie üi uscir dal porlo, prese il veolo, e vu 
a golfo lanciato infiiio al golfo di Villafranca'Mü, uomo 
astulissimo, presenlö al conte di Fruzsco, novello go- 
vernatoro di Nizza, le ragioni della sua Innocenza e dei 
suoi dirilli. Penlilo,diceva,di aver lasciato la bandi^" 
del proprio principe, ofTeso a baslanza da quel uco- 
gnodelloSlrozzi, facesse per gran nicrcö ilFruzascoJ^ 
rimetlerlo nella grazia del Duca suo nalural signorc^ 
vedrebbe porlenli di fedeliä.oedrebbe tloritura di pf'-'- 
vincie,scuoledinaulica,riccliezzadicorso,gloriaJin'-- 
zardi, emarinoria mililare: proprio ciii ehe unicamcn'^: 
mancava alla prosperitädelpacse^edall'altezzadelöu"- 

II Goveriialore DUOVO di colesli niaoeggi.e i \erui- 
zani vecchi amici del Morelto, menarono buone le ^^-^'^ 
parole, accetlarono i servigi, presero le sue parli, e i- 
resero le paiciili e ie bandtera. 11 duca istesso EDIDI^- 

nuele Filiberio da Drusseüe» dove era capiiao gmc^^'^^ 
delle armi per Filippo 11. scriveva al Fruzasco, solio^^ 
data del veDiitrfe di dicembredelciufiuantasei, inq"^ 
sentenza ": « Del capilan Morelto, per le persuasiom -^^ 
esorlazioni Tostre, ci coiilentjamo di perdonargl" ß "' 
riceverlo in nosira gralia, e di ritirarlo in servitio co^ 
slro coa quelle conditioni, soldo e slipendio, ehe >"' 
Levnv concerterete seco, a piü noslro benclicio. tira- 
dolo ä quello manco si polrä ". Con queslo per6 ehe ft ' 
si obblighi di slare a ragione pel conto della gal^i" 

-Bo5tocit.,in.377, A. ,.r„«c 
" EnMAstELB FiLiBMTO, diicaaiSaToii.alconledirn' 

goreroalore dt  Nizza. Di Brusselles.M riicembre 1566, r^   .. 
caU da PIBT»O GiopFnüno. Stnria dttle alpi marillime. inWr. •      _ 
etM>nument h.Kor.polri«. iü-fol. Torino, <it39. »ol. l\ ,^'' 

Script. l!,p.U78.col.S*. ,  . 
•• Tiramdoto: Vedi Hoama di arerlo , e limore dl pera«'" 



iiisndo fosse ricercalo dal marcsciallo Slrozzi". E per- 
• ••fi scrivele ehe 6 uomo da fare servilii assai, e( ehe lia 

II modo di Tarlo, in easo ehe Leyny non abbia bi.sogno 
deil'opera sua iiella fabbrica della darsena di Villafranca, 
lo iDandereie insin qaa da Noi per inteodere piü cose, 
massime del modo di armare altre galerc: e polrä la- 
sciare il govemo di sua galera al prefüto Levfiy, solto 
descnlione di irivenlario. Et per sieurczza sua havemo 
oiteniito da Sua Maeslä ehe egii possa andare, slare e 
rilornare COD della galera et geiili in lulli i porli, mari 
esiaii di Sua Maeslä, la quale per queslo elTello manda 
e scrive al principe Doria, generale del mare *"*", die 
debba fargli il salvaeondouo per essere di carico suo; 
et scrive eziandio all' ambasciaior Figueroa di Tavorlrlo 
cd ajularJo; siccli^ bisognerä per questo indirizzarsi a 
•öro. » Dunque alla firie del cinquanlasei il Morello aveva 
assellalo bene le sue faccendu üalla parle di \ä: rimesso 
•n grazia, preso al soldo, fornilo di palenle, acconcio 
<Ji baodiera, e ammesäo col salvacondoUo in lutii i porli 
de! Re, per la Spagaa, rilalia e rAfrica. 

Prevalendosl taniosiodiquestecoiicessioni, e prima 
digillarsi raodagio appresso al Duca per le Fiandre, o di 
tteltersi marangonc per le acque a cavargli Ic darsene, 
Pensö a rimpinzare la borsa: e per queslo subito enlralo 
•' cinquanlaselle si Tolse colla galera e con lulli i suoi 
*lla buona venlura conlro i Turclii, sccondo il SDüIO pei 
""ari di Levanle, faeendo in Slalu la prima scala, accol- 
'p»i con gran dimostrazione di favore e di grazia dai 
*Jvalieri, dal Graramaeslro e da tullo il Convcnto. 

** Pet conto della galera: dunqae non «ra assoTaUotecl« tua, 
>*> <Io»ev8 ilare in qualcbe modo a ragtone collo Stroizi. 

'** Gmrrnie deX mare: si adi benc W tilolu uffiriile di Andrea 
^ü Adesso dicono Amtiiiraglio, ma allora sollaoto Geoenle del 
*f*; e coii in luiii i documenti contemporaoel. 

S8' 
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[Gennajo <557.] 

Xtx. — rer questo Piero Slrozzi. offeso nell* intc- 
resse, neU'aulorilä e neU'onore, dfelle nelle furie. K 
iitlosi in capo di voier ricupenre la galöa, ed appic- 
care il MorcUo alla lanlerna di Civilaveccliia, persuase 
il Papa, ehe di queslo iiisiilto, se si lasciasse imp«- 
nito, scapiterebbc nell'onorsuo, nella dignilädella Sede 
apostolica.nella stciirezza dei suoi porti: cilö gli csemr' 
precedoiiU coiilro la lemoritä dei Doria e degli Sforza, 
e slrinse iQlli gli argomenti, secondo 1' indole delle per- 
sone e dei tempi. In somma oUenne ciö ehe volle, 
quanto al line; e riservossi la scella dei mau F^ 
condurre uoa trama da soddisfare liDO all'eccesso aa 
una incerta giuslizia. 

Sapeva il maresciallo dei viaggio impreso dal MO- 

retto, della sua passala per Malta, e de'suoi disegm m 
Levante. Perciu fece venire a Roma il capitano Pieir» 
Fouroui provenzale. ctiecomaodava uti'allra di queli«^ 
galere: e dalcgli a voce le isliuzioni occorrenti iaiovao 
alla cattura dei Morelto e dei naviglio, con lellere pre?- 
»anllssime firmale dal Papa, lo inandö a Malta soiio 
bandiera porilincia.come se dovesse andare al CöF^ö 

contro griiifcdeli. Ed ecco entrare in lizza il Fourouv 
annoverato ugualmeote Ira i noslri ventarieri- Ma T 
iiete raenle ai faiti dei capilan Flaminio Orsini. > 
non si impaccla di colesti intrighi, e riserba il seoDO* 
l3 spada a piü degne imprese. Alla quäle sa*'"^^ 
Cardinal l-arnese per la penna di Annihal Caro ren ^ 
onorevolc lestimonianza, mostrandocelo deslrg, cot^ 
era, nello schcrmirsi dalle confuse brighe "". 

'" AsmtiL Cmo, LrtUre scriUe a nomt dei cardinal ^<'^' 
m-S. Miltno. <807, Hl, 166: . AIVAr,»>>gheUo. - Per T»e$u, »ff« 
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U Fouroux, ICQ accoilo in Mnita da quei Signori, 
Ucilioentc Irovö la compagnia di unaltra galfea appar- 
teiierile al giovane cavaliere fra Francesco di Loreria, 
fralello Diinore del daca di Guisa e grau priore di Fran- 
cia.comandata da fra Antonio d'Aumale, soprannomalo 
Nancei. Con essi s'idlese per andaro al corso di coDser- 
Ta. Ma il secreto discgno del Fouroux non cra di cercare 
i Turclii per quei mari, s\ bene seguire sollanlo ie Iracce 
del Morello; del quäle continuamenle pei porli e dai na- 
tigami pigliava lingua; e irovava pur sempre sue buone 
ngioni per condurre i Lorcnesi piü losto a questa ehe 
ad ogni altra parle ehe fosse. Tanlo meglio ehe Francesco, 
per rispetto alla bandiera del Papa, gü si cra genlilmenle 
wttoposio e gli dava la deslra, e nel navigare gli si le- 
neva soUoveülo; quanlunque il Fouroux nascondessc 
ad arte piü ehe poleva lo sieodardo delle Cluavi e lo 
quella ^ece sfoggiasse di croci bianche e di sleodardi 
rossi, insegne nolissime dei GerosoUmilani, d.cemlo vo- 
lersi uniforraare con quelle, e rendersi piü fornndabile 
ai piraii'". Lusingava J-auior proprio del compagno; e 
De lirava 1' effeito consucio degli elogicreduti sinccn. 

in somma nonandö mollo per Ie rivicre levanlme 
in questo modo cercando, cd inconlrossi col MoreUO. h 
quesU ehe giä prima aveva riconosciuto da lungi agii 
»lendardi e all'andamento i supposü amici non ehe 
metlersi in fuga. si fece volentcroso ineonlro ^^^^^^f' 
siderando eavarne nol.zie d. poncotc, cd ancl.c all oc- 

Sipoti. a ehe .1 Pjpa nou -•«"«''• ' i^'«-« '^ "*"" ** '^^ 
^mmio. U qwile we »' i tciualo tarbaiamenle. - ,^^i^. <,; 

- tZ.. 377. c:. ^'°;"«;,r,t;::^';il^ir^ 
M« Giooanni prr farii con ette {eome il e<mrv^ 
oflU ütfedeli piw farmidabiti. • 
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correnza buona compagnia. Venuto da presso, slrinsi , 
vele, sparö la saira; etl essendogli stato corrisposlo, mise 
in mare loscliifo, eraosse subito versoquellagal^aduve 
era il Fouroux, pareniJogli al certissimo superiore pcl 
poslo di sopravvcnlo die teneva, e pel contegno del sa- 
lulo. 11 MoreUo veniva üelo con bei garbo e brioso a 
cattivarsi la benevolenza del comaiidanle: e ilFour :. 
slava co'suol di guardia per pigliarlo al priino abbordo' 
Dctto c fatto: a petia ebbe  sgambeltaia la scata, f 
come si fu liralo giü il cappello alla spalltera, uoa di«- 
ciua dl mariiiari gli saltavano addosso, e Füuroux lo fj- 
ceva condurre dabbasso incalena. AI lempo sicsso{iulio 
conccrtatü) proluiigandosi a contrabbordo sulla gali'a 
Moretta, sc ne impadroniva con lanla franchezza, chf' 
Maltesi, i Lorenesi, e quasi gli slessi Mzzardi noi; 
ne erano accorü. Tanlo vale la sorpresa soUilmetiU' 
condotta, quando altri non 1' aspetu 1 

[t hbbnjo 4557.] 

XX. — L'arduo punlo aüunque h soperato, la t 
lia fuggiiiTa ripresa, e il rapitore in prigione. Ua non 
istä lutlo qui. La cadQra del Alorelto ha ad essere tra 
i principt crijüani quel die si dice nelie favole deli'aureo 
pomo [ra i numi. H la prima queslione deve comincisrc 
qui subito in mezzo al mare Ira ilcatalier Francesco'' s' 
capiUn Piclro, chiedendo quegli ragione aü'altro d 
fede Tiolata con tanto sprcgio. senza metterlo a pari- 
de'suoi disegni; anzi servendosi di lui come di zim- 
bello nella caccia, al line di alleilarc l'aTvcrsario. £ r 

nbotprio mamti:^ ta floe: • Abbordart i qmtatäo dm waartVili •'^ 
ttiuo tanta r iwo aU'dliro, ehe $i pmb ponarv 4airmo mHT ^^ 
«MM pou« 0 olfre acoo. • Donqne non si «noi coBfosdw« 1'*^ 
bordo coli' armabo, B« r«bbonUre CüU' iovesUr«. 



Krancesco di Loreiia metteasi iu punto a'invcstire Pie- 
iroiii IVovenza per rUcalUirc a liljerlä il Mnrello ben 
conosciutoda lui eda iiilii i Mallesi. e miinilo di amplissi- 
mecommeodalizie dal Grommacstro. Certocosl avrebbe 
bllo, anclie a coslo di uii comballimento. se ii Fouroux 
ooQ gli si fosse raccomandalo, mosiraiidogli l'ürdirie espli- 
Cito ehe di ciö aveva dal Tapa. Nondimeno francesco e 
i suoi vollero solenne promessa dal medesi[Uü l-üuroii\ 
di lornare Incontaneiile colle Ire gali-e a Malla; e di n- 
meiiersi colä, senza allre frodoleiize, alla decl»ioDe del 
Gramuiaestro e del suo Consiglio. 

Con (jueslo le Ire galfee volsero a Malla : e alli due 
di fclibrajo del ciiniuanlaselle, per volontä del Priricipe 
emrarono nel  porlo  grande della ciiiä, dove   subito 
»ubilo lullo it Convenlo Tu sossopra. II priorc di Francia 
e il cavalier d'Auinale non volcvano scriipüli sulla co- 
scieiiza. nä onta all'onore, nfe laccia di  Iradilori. nfe 
maccliie di sangue pel supplizio d' uit uonio prcso co» 
inganno all'ombra dol loro sleiulardo al fine di condurl» 
altrovc a morle igiioniiniosa. Gli allri Cavalieri, se- 
condo i diversi parliii, propugciavano diverse senlonzc: 
chi Toleva impiccalo il ladro per vendelta dell'oliraggiu 
üllo al Tapa. al re Enrico e a Piero Slrozzi; chi do- 
mamUva la liberti di un capilano valoroso, e rouniUJ 
dl paienti e commt-iidaiizie dal re di Spagria, dal duca di 
Satoia e dal principe Doria; palenlt riconosciate gii e 
acceiialeper Talide ifi Milia. II vcrchio Grammaeslro leo- 
leüaava: cuiisapevole defeli umoriboglienli dei suoi Ca- 
valieri. teme»a di offeDderc, a noo sapeva chi sccgiicre 
ira Krancia e Spagna. »ra Uoma eSavoja: pigliava lem- 
po. E inlanlo il Morello, ehe capita il grandiäsimo suo 
pericolo. e ehe era *lato QD poTraiice« e un po' &\a- 
gooolo. parlava le due hngue secondo il genio Ui cia- 
Kuao. Appellava alfoDore, cbiedeira proieiiooe» seh- 
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vova memoriali. iion nliniva di locearc i tasli \m d;- 
Jicati, se pur gli venisse fallo di uscirnc vivo. 

[yarzo4657.] 

Divulgalasi poi la catluradel Morello e ta quesitonc 
del Fouroux,come se liitlo il precedente fosse nulh, 
crehbero a doppio i faslidi, e sbucarono da ogni paru* 
i crcditori contro l' uno e coniro l'altro. 1 Signori ve- 
neziani.per conto del capitan Bernardi e di altrella- 
li, cliieüevano il coiupenso dei dann) patiti dal 3Ioretto. 
cd a sicurczza dci crediti il sequestro della gai^a, dci 
beni e della persona. Molli altri al raodo stesso ricorre- 
vano coiitro il Fouroax, proleslando anghene, e diie- 
dendo danari. Marin de Luca ragnsto, Nlccolö Piccalupi 
sciotlo. Antonio Cassigcro siciliano, Pielro e GioTariiii 
Lomeilidi del Canipo, Antonio Giu.sitniani, ed altri luer- 
cadaoti genovesi e levaiitini da Ini medesimo danneg- 
giati netlc prccedenli scorrerie; lanto ehe bisognö im- 
prigionare anche il Fouroax, e meliere eziandio il 
sequestro sull'altra g.ilfea"'. Cose di piccolo momcfit • 
sembran quesie. ina ovc andassero negletle ne palirel I 
dificapilo la sloria, la cui loti'gritä deriva üai fallidi ogni 
maniora, lanto grandiosi, ehe tainuli. In qucslo modo 
rhanoointe<^ida»jici laliniegreci cdiUilic le oazioni, 
inlino al Barloti e al Coltptia, per non dir piü. Senza falii 
DOn v' ha cericzza nö ragiooamenlo di cause e di efTelli, 
dl coRsegaenze e di principl: in somma sui Tatli e oon 
solle ntivoli* poggia la fliosolia della storia. lo DOD miap- 
pcllo a siiuazioni, couie dtcono, f.itali; n6 seguo la forza 
ignola del desiino, nd mi lascio menare da arcane oeces- 
siti preesisicnli. Yado coU'ilalica scuoh speriiiienlale, 
e soflio solle nebbte dci scllentrlone. Scmbrano alte li^ 

*** BMIO cit., 378, A, 279, B (con quesU precui Doml t c^c^ 
ftlinzp . 



nubi, pajon suWimi; ma tornano Yuote. comc ogoun 
1 pel fallo d'Issione. Senza confonderci nei vam am- 

uiessi luUo si spiega lucidamentc quando si iulonde con 
diiarezza. Mettele insieme la verilä dei fatli. la guistizia 
de'dinlli, la legge di nalura, il giuoco delle passioni 
e l-ordme dei tempi, e voi avrcle senza lanli sienli i 
principl e le conseguenzc. i motivi e gli oslacoli, le 
cause e gli effelli: in somma avrele luito il razioci- 
Dio e compiuu la (ilüsolia dclla 5loria. Ora ci ved.amo 
crescere iunanzi ii potere e racceolrameuio dvi prin- 
cipl   ecadereiuUoiDunfascio U sistema dei barom. 
dei comuDi e dei Tenlurieri per lerra c per mare Sappia- 
mo ehe la ane deve rispondere all'alif razlone dei pnn- 
cipio- quiDdi dobbiamo vedere la caduta dei baroni per 
la grandczza delJe sopercb.ene, la (Ine dei comun. per 
la universale corruz.onc, c sliuilmenlc la fine dei ven- 
lurieri per la slranezza delle avvenlure. Dun-iue vo- 
lendo cliiarire a nie slesso e ai lellori il princpio e la 
line di coslüro. raaolgo gli slrani successi dcll ullimo 
capiuno di Tfenlura, corae ho falio pei priiui: e scendo 
a tuui quei parlicolari ehe QO hanoo a decidere la sorle, 
e ehe a i.iun'aUra storia forse meglio die alla mia pos- 
soüo conremre. Qualche scI.iliUoso parla di fallerelli. io 
dico tanlo necessana allo slorico la cura dei parlicola- 
ri  quanto al piuore la soUilc macinatura dei Cülon; e 
qiianto at nal.iralisla il minuto conto dei  micromein. 
Trovo nel Pallavicino l* islesso conccUo. quando scn- 
,c'"- . Esserc in ciö simlglianle la flMca in formarc; 
Ic sue posizioni, e ri*loria le sue narraz.oni: ehe luna 
il u col risconiro di molü etTeUi, e l'alira di molu det- 
U , II Cardinale, comc saTio. oou inlende di detli Tuol. 
e Tani. ma rUpondenli a (alli poülin cd imporUDli, cosi 

»** C*mo   Sroii* VAttivtc.«. Stor. d^l Cmc., lo-4. Bon». 
lip. dl Prop.«.o<l». IW3, Itl. W. üb. XIU, «p. ».. in ßoc. 
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gnndi come piccoli nella loro specic. Tutlo il crilcrio 
di clii stuJia sta iiel cogliernc il valore, iioii ostanie la 
piccülczza; e nel irovare il Icgame ciei principl e delle 
conseguenze, Cosl pure colle parole e coi falli ne insegn^ 
gue] graiiile liiosoro italiano, cui la cadutad'unsassolioo 
naila lorre, e roscillazione d'uoa lampada nella diicsa 
(miiiiilissime osservaziorii. da niun aliro prima curale). 
dellero argouieoto per delerminare le leggi della gravi- 
lazione, e per condurre nuove leorie dalle pietruzzc e 
dalte lampane iiilinu agii astri. 

[Apnle 4057] 

XXI.—Oraal minutodcicaso noslrocrescerannogra- 
Yitä te richiestc e le minacce contradillorie dei principl 
niaggiori e miriori. II duca di Savoja scrive al Graminae- 
stro ehe liberi Inconianenle il Moretlo, rispelti la sua 
handiera e le proprieiä de' sndditi suol: allrinienii it 
scqueslro sopra lutti i bcni deH'Ordine gcrosollmilano 
nogli stall ducali. II re Filippo di Spagna aggiugne ehe 
l'isola di Malta non 6 sUila infeudala aiCavalieri per fa- 
vorire i nemlci üella corona, o per opprimere gli anii- 
ci: metiano subito in tiberld il Morclto, o si aspeltino 
i]uel die 51 deve ai ribelli; e intaiito ahbiano la disdetia 
sulie tratte dei grani della Sicilia. il principe Doria rap- 
pre&enta ehe la patente dei Müretio, spedila dal conte di 
Fruzasco, poria la conrerina e sottoscriztone siia: dun- 
que si rispetli. Altrlmeiili seqiieMri.conßschc e rappre- 
saglie. Son forse trilumi colesti? 

Dall'altra parte il re di Krancia ordioa e comanda 
severissimapunizioneconlro iirellone, notonamenlereo 
{li ottraggi e di rapinc ai danni della regia armala, dei 
niarescJsUo Strozzi c della santa Sedc: guai se lo la- 
M^iano (uggire, guai <;e noa sia resliiuita la gal^a con 
tullo il corretlo t 11 l'apa piii d' ogni altro insisle con 
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messaggi e brevi, dicendo, dovergli psscre il reggi- 
nienlo di Malta, come di Ordine reirgioso, piii di ogiii 
illro soggello: quindi seiiza replica e senza üilazioiie il 
Crammaesiro e il consiglio obbediscsno. Mandirio a Ci- 
Tlüveccliia soUo buona scorla ilMorelto, il Fouroux. 
I« due galere, e lulle le altenenze, carle e proccssi. Al- 
Irimeule osliliti e censurc. 

[16 maEgio 1357.] 

! tribunali tavoravano, i secrelarl compoocvano» 
gli ambascialori andavano e venivano, e finaltiieiile ai 
«dici di raaggio I'aridolfo Slrozzi, monsii de Carses.o 
UalTeo Boniperto secretario inlimo dd cardlnal Caraffa, 
panivaoo con due galere da Civiiaveccliia per Malla a 
pigliar la coosegna dclie persone e delle cose ricliieste dal 
Papa '•*. I Cavalieri. posii, comc 6 chiar6 e come lulU 
diciamo, Ira l' uscio c il muro, presero la via di nipzzo: 
•^io4 coDsegnarono 11 Fouroux, la sua gaiera, e lulii gli 
aui dei iribunali mallesi coniro di lui; di die non Irovo 
pi(i iraccia. Quaiiloairallro, implorarono unabrcve di- 
Uiione a (Ine dt dar parlc del successo al re di Spigna. 
Con qucsla inlelligenia g!i invlali del cardlnal Caraffa se 
i*e tornarono Terso lloma alü qualiordici di giugno; e ai 
diciouo dl agoslodeH'aiino stessorinfeliceClaudiodella 
Senglcgramroaestro di Malla,af/liuo al somino da lanto 
coiilradizionf, improTvisaraenle se ne mori«. 

[17 telttmbr« (l»7.] 

Succedulogli il celebrc cavalier Ciotanni della Val- 
ietta, e tenendogli di Boma richiesle seinpre piii insi- 
*»ei)ii, e di Spagna rainacce scmpre piü pres&anli. pro 

contra, se ne usci con un'altra iiiisura di mezzo. 
• risse al Cardinal Caraffa di non poUrsi assumere U 

•* Bofioert.. III,3SI,B;3St, A- 
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malleveria M ritorno nel viaggio marittimo del Morfl- 
to: pL'r6 mamlasse geiile di siia fidiicia a pigliare e a 
scorlare quel die voleva. Dali'allra parte fece sapere 
al prigioiiiero ehe si lerrebbero cliiuii gli occhi sopra 
i fatli suoi. Coslui ehe non aveva niai lascialo di fare 
sotlilissiuie praliche, irovft finalmenle uua porta api'ri ^ 
alla prigione, e uiia fregnta /orasliera alla riva. tu^t' 
a salvainenlo in Sicilia '"'. 

Per concliisione vcniamo agü uUimi <iue succcssi 
(leir iiilric.>lissiiuo negoiio. Nol niaggio del cinquan- 
lolto il capilan Filippo Orsini da Vicovaro con UDa ga- 
l^adi Civilayecchia ntoriiö a Malta, graiidemcnlc ono- 
rato da quei signori. Fece un processo informaiivo 
iiiloroi) alla fuga del Morelto. prese la consegna delb 
galia coiiiroversa, e di lulle le allenenze, prede e scril- 
tore, da essere presenlale al Iribunali dl Roma. La d*' 
sirezza, la grazia e le concilianli inaniere di Filipp"' 
it quäle seppc rendersi accello a laill i conlendcnii. 
calinarono gü sdegni glä slanchi'*". E il Morello, lor- 
naio in Nizzi ai «rvigi del Duca, non lasciü mai piö d' 
ninesiare net senato della contfca la lile contro i Ca''*' 
lieri pel riracimt-nlo dei danni; ascendenli, sccondo i 
suoi calcoli. a un icsoro : tanio ehe per senlenta di q"«' 
giudici raJde it scqueMro reale sni beni dellOrdiiw g<- 
rosolimllano ncgli «taii di Emmanuele Fililwrio. ••<*** 
duraroDo per seile anni, cio6 iufino alla morte del **" 

"" Boiio. 3M, A. 

mtmto • (Wiso.... ekl t tra t to «bpM «1 qmieiatmn.... P"** * 
Malta atotlUridi mtoggto *TSaS, i*cammi»a»äoii colki gf^*^'"1^' 
MIa atia oatia 4i Cmtaterckia. • 



.:o, avvenuta nel t5Gl. Allora soUanto linirono i lUigi 
coo uno strumento di transazione, e dueinita diicali 
d'oro pagali in saldo di ogtit prelenslone dai Cavalieri 
igÜ eredi suoi "'\ Chi puträ inai püi volersi meliere 
per aliievo in quelia scuuia, sulle orme del Uoretio e 
del Fouroux? Ecco ia Cüitsegaeriza ctie io possü irarrc, 
uoza punlo dituriganni dalla mia mariua. Kinisce con 
loro l'ardiloe sciolio meslicro: e cliiunque dappoi vorrä 
tenere gal^e arniaie di sua pruprieiü. e'sarä piü tostu 
legalo al soMo, die non libero atla veulura. 

t* giogoo 15581 

XXU. — Felice presagio il non aver Irovato di 
Diozzo a queste vicende il rlspcitabil nome di Flaminio 
Orsiai, proutgonisU del llhro prescnle: noine giusla- 
iDeiiie tenulo in serbo per loritare da quinci innanzi 
ODoraio nella maggiure e liriate impresa coiilro i pirali. 

Duranle Tiiirjusla guerra di Campagna, P'laminiu 
«rasi liiQiUiEo slreilameiite al dover suo: difendere Ia 
ciLUi manitiina.e govcriiar le gal^e catuerali. Coiumis- 
uoni ambedue fedelmenle eseguile. Ora egli co'suoi 
DfBciali si dtspone alle ulttuie prore in cainpo piü de- 
|D0 contro bragut, ehe ci ritorna dinanzl. 

II lerribilc pirata, del quäle piü volle aLbiamo f-i- 
^elUto, ed allresi promesso in sicun luogo di dirne 1' on- 
l'oe, ebbe i oalali da porero pas(ore in an paescito della 
*^ria rimpeüo a Rodi, cliiamalo Uontisceli: nome di 
P>tna, col quäle pm spcsso Io iDConlriamo oella sua 
Cima ed oscura giovenUi. rreao per Tante e allevalo da 
OQ bombardiere oUotnano, die di lä passava per andara 
* Egilto, crebbe eccelicnie nel maneggio dellc arliglie- 
^'e, e come U))e entrd oella societä dei pirati egiziani 
^'ccoUi alle Gerbe, luogo tnolto accoDcio ai loro dise- 

•* GiorrtBRO cH., IWI. D; <M3, C. 
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gni   per la sicurezza della stallia . e per 1'abbondanza 
dellä paiialica. Fece parte col Giudfeo per una quaila di 
un piccolo briganlino. ehe in pochi viaggi m tuUo suo. 
iDdi armö una galeoUa raaggiore, divemie amico di Bar- 
barossa, oüeiine carichi principali nella armata di So- 
limano,comparvedi vanguardia alla Prevesa, e levossi 
lanlo alto da meliere insieme venticmque e irenla ba- 
stimeiili da remo, coi quali scorreva da padrone pel 
Medilerraneo"'. La sua sloria sarebbe finita alla Giro- 
lala   dove fu preso da Giannellino e dall'Orsino, se i 
principe Doria  non lo avesse liberato "S Dopo que 
terapo divenoe piü fiero e polenle: ed essendo morli il 
Giudfeo e Barbarossa e gli allri della seconda quadriglia, 
toccö a lui il principato della terza con Moral, Scirocco 
e Lucciali. Occupö per iradimento la ciltä di Afrodisio, 
e se ne fece tirauno: venne, per maiitenerla, a quelle 
prove ehe abbiamo vedute nel seltimo libro; e per veii- 
delta delle perdite cacciö da Tripoli i Cavalieri di Malta. 
padroni giä da venl'anni della piazza, ove pose la sua re- 
sidenza principale. La per coiicessione di Solimano alla 
morle repoiilina in que'giorni di Morat-Ägä. prese U 
tilolodi Saiigiacco, come dire in noslra favella gonfa- 
loniere, governalore e principe. TuUi i snoi passagg' 
suonano spaventosi per falti crudcli a rovina di Cn- 

"« BMNTi'.ME (Pierre de BourdcUIe;, Memoires comernans le^ 
vies des hmnmes illustres etgrafids capitaines eslr^ngers deson temf, 
in-16. Leyde, cbez Jean Sainbhi ä la Sphfere, <666, II. 58 : " ^ra 

gut corsaire. • .       .       , r,i,-,'„ »j,* «- 
WILLI *S. H. PBESCOTT , imonj of the rag» of Phihp the se 

cond. in-8. Boston. 1856, II, r.^ : < A^novg tke afncan ^«;«j;, 
ono by Ihe mme o( Dragut, distwguished for h» daring sj>» its an 

vestilent activUy. » 
D£HA«iieBcit.,XI,21i:.Tftorgft«d. » 

t" MARCO GUAIZO. MA«BRISO ROSEO , CACOPO BOSIO, e 6 

allri qui sopra cit-, II, 91. 
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sliani per terra e per mare. Ai Veneziani, oltre infiniti 
danni di navigli da carico, predö cinque galere armate, 
non ostante la tregua solennemente paltuita con Soli- 
mano"*. In Malta sbarcö piü volLe, e dal Gozzo in una 
noUe prese e menö via quasi tutlo il popolo. Non parlo 
di insulti sulle riviere di Ilalia, perclie non vi ö luogo 
aperlo da Reggio a Sorrento, ed ollre infino a Rapallo, 
ehe non sia slalo messo da lui a ruba e a fiarame. 
Prese al vecchio Doria sette galere nelle acque di Pon- 
za; altrettanle ne acquistö di Sicilia, uccidendovi il ge- 
oerale; una di Malta predö a Pozzuolo, carica di dana- 
ri: leggiamo lo slesso e peggio pei lidi di Spagna, e 
talvolia anche di Francia. 

Uomo cupo e di poche parole, non Ha iascialo ri- 
cordo de'suoi detli, se non pel brevissimo dialogo cd 
cavaliere della Valletta, allrove riferito; e pel colloquio 
con monsignor Caracciolo vescovo di Catania, cui con- 
cesse il riscatlo per tremila ducati, sollo giuramento di 
pagare il doppio se mai gli avvenisse di esser fatio papa. 

Dei suoi pensieri e del suo ingegno nelle Strategie 
pronle ed astute, enei calcoli degli etfetLi lonlani, fanno 
rede tutle le opere della sua vita. Ma Ira i suoi ripiegbi 
sublimisäimo e da essere serapre ricordato queüo ehe 
con piena riuscita esegui alle Gerbe sul lido deila Can- 
löra, quando neli'estale dei cinquantuno, bloccalo con 
forze maggiori dal vecchio Doria, lo lasciö da lungi con- 
fuso e beffato alla guardia di una ventioa di vecchie lende 
lane, incavalcate all'uso marinaresco sulle grabble, ehe 
parevano baslimenli a scioverno; mentre esso carruco- 
'ando le sue galeoUe usciva libero di lä sotto per ua 

"* Bosio, 185, A:« Dragul incontratosi in cinque galere vene- 
'iane, condolte da Luyt Gritti, non oslanle la tregua e i trattali di 
P°ce, lasciar non volle di mvesUrle e di combalierle e dopo averne 
^'Ksse in fondo due, prese le altre a salva mano. » 

20' 
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canale ehe aveva con perliiiace lavoro cavalo di noUc 
ira ie sabbie, infino a sboccare in mare daü'altra parto 
deil'isola, due chilomelri lontano '". 

I tratti della sua fisonomia ci restanoscolpiti al vivo 
sul melallo di una medaglia, nella quäle Andrea Doria 
per la mano raaeslra di Giovannangelo Moiitorsoli fece ri- 
trarre so stesso nel diriuo,enel rovescio il suo prigio- 
niero"*. Andrea comparisce a capo nudo, col nome in 
giro, il tosone al collo, il serpenlello abbasso, e il tri- 
dente marioo a tergo, senza dimenticare il titolo di Padre 
della patria. L' aspetlo di lui torna simile a quanto ne 
abbiaino di bellissimo ricordo in bronzo, in marmo c in 
tcla "'. L' irainagine scolpila sul rovescio non porta ne 
scriltura nö nome: ma rOlivieri, l'Avignone, e tulli 
ormai convengono nel riconoscervi il buslo di Dra- 
gut "^ Egii ba intorno al campo quatlro catene, allaccialc 

'" DE HAMUER cit., XI, 22(: » Torghüdimiid l'esempio anlico.... 
cioB il trasporto delle navi per terra. • 

AsTOSio DoRi.v , Compendio cit., <10: « Andrea Doria alU 
Gierbi Irom Dragut in qwl canale con diciassettc tra galee e fusl' 
ehe spalmava, dalia parle di Greco dove era I inlrala.... Dragut fete 
cavare dai suoi schiavi in quel canale, e aüegfjer't i vasielli, lanlo ^^'^ 
pole traghettarli dalValträ parte deil'isola; e se ne usct prima ehe 
Andrea se ne fosse avvedulo. » 

CALVETUS STELLA, De Aphrod. Basilea , 15^56, p. Cii. 
MARMOL , L'Africa, in-fol. Granata, 1373, H, 295. 

'" MEDAGLIA onoraria di Andrea Doria, Cooservala nei Muäeo 
privato del Principe in Uoma, e ia altre raccolte coU'iscrizioae se- 
^uente, da UD lato solo: 

A:<D(tEAs . DOniA .p.p. 

'" V. sopra I, 275. ,   . . 
»•» AGOSTINO OLIVIERI, Monetc, Mcdaglie 0 SigilH dei P^"^'P' 

Doria, in-3. figur. Genova, i8o9, tav. 11, fig. i, et al tcsto, p- 29- 
« /," imagine di tino schiavo. alluswa al  cclebre Dragut, fatto pri- 
gione dalle galere del Doria. » . 

•      GAETANO AvicNOSE, Medaglie dei Liguri e della ^'^'""'v ' 
scriue, in-8. Genova, 1872, p. 83 : « Nel rovescio il rilratlo di Ur 
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da .nltretlante maniglie, a tergo la galeoLta piratica, e 
siilla spalla la mazzella ed i ceppi: simboii certamenle al- 
lusivi a famoso prigioniero barbaresco.clie non puö es- 
sere allri da Diagut infuori. Eü io tauto piü me ne per- 
suado, ehe, avuti in inauo i bellissimi esemplari della 
raedaglia, custodili in Roma negli slipeiti di casa Doria; 
e riguardala alLenlamenle quella bella testa d' uomo in 
sui trent'anni, non ho visto ii rigonfio del tipo africano, 
nö lo smilzo dell' arabo, ne il paiTuto del lurco; si bene 
le forme gentili del greco asiatico, donde era Dragut: 
forme ehe ancor darano nei nativi del paese. Cranio 
rotondo, chioma folta a erespe naturali, eollo earnoso, 
poca barba, labbra slrelle, naso perfellissimo, pomelli 
rilevali, liscia la pelle, e l'occbio fisso; indicio dell'ani- 
mo facilmente vollo dalle cose sensibili ai pcnsieri ira- 
scendenli nell'ordine del suo mestiere. 

[ISgmgQO 4533.] 

XXIll. — QueU'occhio per quesli terapi tuUo afßs- 
savasi verso la Francia. Dopo il rovescio del Sanquin- 
'ino, e per conseguenza della guerra infelice contro la 
Spagna, di lä vagheggiava il richiamo e l'occasione 
tli acquislarsi in Italia allre ricchezze e merili maggio- 
ri ''. Eeosi fu: ehe re Enrico, Irovandosial disotlo, non 
volle mancare di equilibrarsi col consuelo conlrappeso 
dei Tiircbi; ed ebbe in suo ajuto l' armata di Gostantino- 
poli e le squadre dißarberia, agliordini dal pasciä Piali 
ß dal sangiacco Dragut. Cosloro con centoventi galee, 

flut conlomiato di catene.... Medagliadi bronso. Dritto tesla di Dra- 
gut cotUorniata dalle catene, comeal numero precedenlc. Rovescio la 
9'-itera, come ad altri numeri... iledaglia formata di äve rovcsct. D 

"^ Boäio, 396, E: « DDpo la parlenza del capilan Fdippo da 
•icouaro, crescendo ia Malta gli avvisi deü' armata turchesca.... si 
fecero diversi preparamenti. n 
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e molLi altri legni da carico , pigliarono un'altra volla 
e bruciarono Reggio. Indi dalle Eolie gillaüsi nel golfo 
di Salerno, ebbero Sorrenio e Massa, e disertarono il 
paese iiifino alla lorre del Greco, menandone mascln e 
femmine, coiiladini e signori, a migliaja. Dragut gli spar- 
tiva, 0 doiiava a questi e a quelli, o li mandava a veo- 
dere in Africa "*. Da Piombino scrissero a Genova, met- 
lendo alla scelta di quei Signori la pace o la guerra. Giö 
s'iDlende alla maniera dei Tarcbi: come dire pace a 
prezzo vergognoso, guerra a oltranza barbanca. I Ge- 
novesi mandarono danari e villuaglie; e gli Otlomain 
passarono oltre in Provenza "^ 

[21 setlenibre 4558.] 

La successe, e al fermo non poteva mancare, lo 
screzio ira le albagie francesie le avarizie musalmane. 
I barbari disguslaii del re Enrico, se ne andarono a 
nicnare il randello sui paesi del re Filippo. Gran rovina 
per le marine di Spagna, e principalmenle nell' isola 
di Minorica, dove slellero a ricovero: e finalmente 
cariclii di preda e di schiavi cristiani se ne tornarono ai 

ioro paesi. 

"» CviiPiNA cU., 46, B. 
ArRiANi cit., 599, D. 

"» CopiA ddle Ictlere di Piali lasciä capilan generale den ar- 
mata turchesca, manäate al principc Doria ed alla magnifica Signo* 
ria di Genova con volontä del gran Turco. Et li ragguagU deli a - 
cordi fatü Ira Ioro, et il succcsso di tutlo quello, il quak e oCCO>t 
dopo Vuscita da CostaniinopoU.  Con tutte le fationi falte da f«^ 
armata nel regno di Piapoli, et ne le riviere di Spagm con lap 
di Mino>-i:a et altri luoghi, et la cogione della sua partila d UaUa, 
con il numcro delle- galce et ailri legni, con moili alirt bet pa 
culari. — Con licentia et grasia. 

Senza nola di luogo, ma c(-rlamente di Roma ^ '"/'^^ \ 
st' anno 1558, quattro pagioe di corsivo minutissimo iQ foglietio ^ 
laute. BIBL. CiSASAT., MiscelL, in-4, vol. 665, n. 21. 
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Dragut principalissimo conduUore della Iregenda, 
piu ehe mai troiiüo, raccolse in Tripoli lo squadrone 
de'satellili; e con essi celebrö feste sLrepilose in dispre- 
gio del nome crisliaoo. Le quali ingiuric, per le leltere 
Jei prigioßieri ripetule e diffuse in Europa, non b a 
dire quanto incitassero gli aninii dei popoli 3 chiederoe 
giusta veudelta per riscattare i perduti, e per aflVancare 
luiti gli aliri dalle minacce e dagli insuiti dei ribaldi. 
IS*e andö guari ehe si cominciö a trallare da seiino la 
pace ira Francia e Spagna. Primo giä ira i rivali in pace 
perpetna si pose quel Carlo, di cui abbiaüio lanle volle 
favellato, e dobbiarao ora ricordarne (per accomiatarci 
da lui) il giorno della morle, avvenuta nel suo riliio 
addi ventuuo di settenibre'". Poi Filippo ed Arrlgo, te- 
diati e staiiclii dei inarziali IrnvagÜ, e piii quest' ullimo 
plü volle rotlo infmo a Graveliiiga, si accordarono per 
una iregua, ehe alla fine si ridusse a solenne IrallaLo di 
pace, col Dorne del caslello Cambreso, dove addi Ire aprile 
del cinqnanlanuve fu soUoscriUa '". 

[18 agosto 1559.] 

Sciollo odanque il re Filippo da ogni altro impac- 
cio, e sollecilato dai elaniori dei suddili, deliberö i'im- 
presa di Tripoli contro Dragut; ed ebbe da papa Paolo 

..coiifortl e promesse di ajuli per la spedizione ardenle- 
^lenie dall'uno e dall'altro e da tuUi desiderala'". Ma 
poi quasi improwisamenle venolo Paolo a morle il dl- 

*-* ULLOA cit., 333, B: •• Piacque a Dio chiamare a se il cristia- 
"isiimo imperatore Carlo quinto, tnettcndo fine alla sua vila a xxidi 
^Ueriibre, giorno di ian Malleo, di questo presente anno HOLVIII. » 

"'Bcnoai, Corps diplomatique, in-fol. Amsterdam, 472«, 
V,3I. 

"* Bosto, 411, B; » Papa Paolo quarla.... havempromesso aju- 
hre a tutto poter suo V impresa di Tripoli. » 
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cioUo ili agoslo, pei luraiilti susseguenli ogni cosa re- 
slö sospesa; ed i piü si condolevano pur di questo, le- 
mendo non forse lo slendardo papale avesse a rcslar 
fuori della grande raunaoza ehe si appareccbiava. 

[SeUembrei5S9.] 

XXIV. — Se non ehe il collegio dei Cardinali nella 
sede vacanle, non volendo raancare agl'impegni del 
Ponlelice defunto, ed alle pressanti lichieste del re Fi- 
lippo, confermö al capilan Fiaminio Orsini il goveriio 
della sqaadra; e gli commise di raeltersi in punto 
per essere a Tripoli cogli altri *". Flaminio, come 
lutli i capilani solerti e prodi, aveva bene in asseUo i 
suoi legni; e specialmenle leggiadra sopra qualunque 
altra galea, di scolture, d'inlagli e di doralure adorna e 
bellissima la Capilana, dove esso risledeva"*. !Ne raeno 
corredate e forti le due conserve; 1'una a carico del 
prode giovane Galeazzo Farnese, e 1'allra del veterano 
Filippo Orsini da Vicovaro. Di Filippo si e fatta meii- 
zione piü volle al tempo della giierra di Afrodisio, e nei 
diversi successi delle galere di Carlo Sforza e di Ora- 

'-" AsTOSFBANCcsco CiRM, / succBssi deWafmota di sua Mae- 
stä cattolica, destinala all' impresa di Tripoli di Barberia, ia-f^- ^'" 
renze, 1060, p. 31: • I cardimli mandarono colle tre galere detla 
CMesa Fiaminio Orsini, cavaliere moltnpraiico e discreto. » 

NATAI. CONTI , Historie de' suoi tempi, tradoUe dal Saracer,*, 
iQ-4. Venezia, ^5!^9, I, 336, B: « l cardinaii di Roma innansx la 
creasione di Pio IV.... aggiunsero tre galere sollo il governo del ca- 
pilan Fiaminio Anguillara. B ^Patente ed allievo del coole dell'Ao- 
guitlara. e signore di Slabia.) 

CAUPASA CESARK. VUa di Filippo II, in-4. Venezia, 46Ü8, 
II. 83, B: • Tre galere della Chiesa, delle quali fa dato ii goierno a 
Fiaminio delt Anguillara. * iCome sopra alla DOla 9 di questo libro , 
e pag. 278.} 

'» Bosio cit., in, 432, B: « La capilana del Papa.... bella cOr 
pilana, luUa dorata. » Docum. eil., Medio evo, II, 47ä. 
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zio Farnese *", insino ali'ultimo e recente periodo del 
cipilan Morelto in Jialla, dove esso colla grazia e sa- 
viezza sua straiciö gli estremi viliippi ncU'iiilrigalo af- 
lare dei Venluriero '°^ I genealogisti per loro soliLo non 
iJicono sillaba di lui'". E ne perderebbe ogni traccia clii 
riOQ sapesse il costume di qiiel letnpo di cliiamare aiiche 
i grandi signori col nome del feudo, anzi ehe con queilo 
(iella famiglia: dicevano, per esempio,di Vicovaro aFi- 
'ippo; come di Cere, di Piligliano.di Noia, esimili, dice- 
vano agli allri Signori della istessa e numerosa famiglia. 

Presso a poco mi accade alLrellanlo parlando del- 
l'ailro romano Galeazzo Farnese, qtiarlo dlscendente in 
linea reUa dal fralello maggiore di Paolo III. Metlelc in 
fflen d'un secolo quallro generazioiii, e presto intende- 
'•file ehe Galeazzo, di Pierberloldo, di Gateazzo primo, di 
i'ierberloldo priuio,edi Bartoloiiimeo(s[ipile dei signori 
di L^ilera), doveva essere ben giovane di circa vent'anni: 
e ciö per evidente ragione naturale, corroborata dalla te- 

'" RELATIONE della ritenlione delle galeredi Carlo Sforza, priore 
•'' Lombardia, fatla da Alessandro Sforsa chierico dt Camera, e de'.la 
P''igiot)ia e liberazioiio del canlinale di Santa Fiora, V anno 1553, — 
^Iss. Capponi, cod. 287, p. 413, pubblicato nell' ABCH. ST. IT. in-8. 
Firenze, 1817, vol. XU, p. 372: « II re di Francia tolse il govemo 
"i Cüpitan Filippo da Vicovaro. e lo delte a Nicrolö Alematmi. • 

Docv« e citazioni qui sopra, II, iSO, 245, 2ö3, e segg, 
"* Bosio cit., HI, 390, B: • Giunse in MaUa il capilano Füippo 

^^ Vicovaro, mandato dal Papa per condurre in Civilavecvhia la 
Itlera e il Morelto.... Fu il cap. Filippo da Vicovaro ricevuto con 
"loiio onore, el accaressalo dal Gran Maestro.... Press le informa- 
"''"II, fupoi grande islrumenloetmesso percke il Papa e ilcard. Ca- 
''"{fa si quielissero. » 

"" LiTTA, Famiglia Orsmi. — Non vi ho trovato nulla di Fi- 
•Tpo da Vicovaro, nö pur i) nome. 

FASCKSCO SASSOVISO, Cuja Orsina, io-To\. Venezia. 1ö63. — 
In tutto l' Indice, cbe SOQü treatasei colooDe di infiniti nomi, non vi 
'-' scriUo niun Filippo. 
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sümonJanza concorde degli scritlori conlemporanei, a di 
spelto deigenealogisti seguenLi *'^Ä^qaali ora per l'ap 
punlo mi conviene opporre un'altra recenle e non so 
spetta eccezione, venutanii da Livorno per la slampa di 
Milano, quasi in risposla alle mie ricerche intorno ai 
piü negietli dei nostri capilani, come in alcun luogo qui 
addietro ho proinesso di ricordare colla dovula gralilU' 
dine"^ Ecco le parole del Guerrazzi per quanio bastaal 
presente proposito, seiiza precipilare ie notizie dei suc- 
tessi fiiluri''°: < Sopra la galea capilana del Papa, go- 
vernala daFlaminio deirAnguillara, capitano eccelleüte 
e di raollo giudizio iielle faccende navali.... si ram- 
merila Galeazzo Farnese, nobile glovaneUo, die prode 
fu, ma non operö alli eroici, menlre la storia, piü 
ehe allri non crede, e a tei siessa non paia, piaggia- 
Irice, lascia innominalo un paggio deirAnguillara, ilcui 
caso pieno di pietä come rai riusci grato raccogliere, 
cosi non uii sarä grave raccontare. » Vcdremo il rcsto, 
eadessoaltendiamoairOdorici, il quäle nei suppleraenli 
al Lilla, facendo i conti solle spalle del nonno, ci da- 

"* Ar)BiAs[ cU.,6^1, Ä: ff Gtifeaszo Farnese, figliuolo äi Ber- 
toldo, combatle alte Gerbe-... porlato sliavo a Costatitinopoli. T> 

M-uiBRiso RosEo, Storie del Mondo, in-i. Venezia, ^598, 
parte III, vol. ii , p. ^G: « / Turchi ferirono Flaminio Orsino, ge- 
nerale ddle galere del Papa, con due colpi morUdi nella tesla 0 MI 

collo.... f/msi tuHi matti, akmipresi con Galeaszo Fainete, nohle 
giovanello. D 

FE,\NCESCO ZAZZERA, Nobilläd' Ilalta, in-fol. Napoli, 16(f>. 
I, i&i: 0 Vella fatniglia   Tomacetta,  Lucrezia fu prinia fflcgi-e dt 
Gaieazio Farnese, col qtiale fece molti figlitiali, » 

SEBENO PARLTA , e gli altri deile guerre veneziane oe par* 
Uno pel leiupo seguente, ehe Galeazzo servilaRepubblica in Cipro 

e in Doimazia nel 1571. 
"^ Vodi sopra, lil>. VIU, cap. 11, p. 277. 
•"F. D. Gr.ETiT.KZ7\,Vit.idi Andrea Doria. in-IG. Milano, <86*, 

II, :iöV. 
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rebbe il nipole per decrepito nella presente spedizione 
delle Gerbe "*. NOQ cosi il Salazar cbe, drsünguendo me- 
glio le qualtro generazioDi, e i due Galeazzi, avo e ni- 
pote, parla di quest'Ultimo nella forma ehe segue"': 
« Galeazzo, secondo di questo norae, e diciaüiiovesimo 
signore di Farnese, nipote de! prirao Galeazzo, segna- 
lossi grandemenle nella railizia; e dopo impiegato alcan 
tempo Dei primi studi dell'arte, ser?i Filippo secondo*", 
l'anno 1500, alla giornata delle Gerbe, nella quäle cadde 
prigioniero,essendo ancora lantogiovanc clieMainbrino 
Pioseo lo cbiama Nobile giovanelto. Ricuperata la libertä 
coDlinuossi nella gloriosa professione delle armi, donde 
col suo ingegno e studio cavö tal fruUo, die nell'an- 
no 1571 oltenne dai Veneziani il generalato delle loro mi- 
lizie iü Daimazia. Cola fu maestro a Mario suo minor 
fralello, e poi in jN'apoU tolse per raoglie la nobilissima 
Lucrezia Tomaceili, zia di queila principessa ehe con lo 

"'LiTTA, Famiglie celebri d'Jtalia, con !a conliniiazioDe di 
PEDERIGO ODOBICI e di alLri. Casa Farnese, tav. VIII: c U Salasar 
t'i supporre ehe Galeazzo Farnese fosse allnra adolescente: osserverö 
rhc del 1560, a conti falli,tiQn avrebbepaluto quel ragasso avcr meno 
••'" cim/uanl' atini. » 

'" DON LUIS TE SALA/,äR Y CASTRO, Glorias de la casa Farnese 
m-fol. Madrid, 17(6, p. 31. E nella tavola genealogica, p. 395.— 
K nel catalogo dei raaritaggi, p. 3U: B Galeazo U del nombre, 
^'s Senor de Farnese , y nieto da Galeaso 1. fue mtiy senalado en la 
»'ilicia; y äespues de aver gastado cn ella algun tiempo, sirviö a 
Felipe II en la jornada de los Gelves ano VöüO. Donde quedö vau- 
''"0, siendo tan mozo.... Rscuperada la liberlad continuö aqueila 
Profession gloriosa en varias guerras.... el ano (ö7) le diö la repub- 
''''ca de Venecia al generalato de sus armas en Alvania.... casb con 
L'tcrezia TomaccUi, tia de laprincesa, que con el mismo nombre llevö 
'•^s bienes de la casa Tomaceili a la Colonna^ casando con don Felipe 
^>Aona, ditque de Tallacos. •> 

'" ServiFüippo: Cioe militö sulle galereromane, maodate ausi- 
•iarje all' arraala del re Filippo. Corae lo Spagouolo pensa alla Spa- 
gna, cosi deve ogni allro pensare al suo paese, secondo giustizia. 

CcGLnuiüTTi. Cuerra de Pirali. — 2. 50 
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slesso nome porlö 1' eredilä dei Tomacelli in casa Colon- 
na, maritandosi a don Filipppo duca di Tagliacozzo.»In 
somma la prima spedizione üel giovane Gaieazzo viene 
segnata alle Gerbe; ed il primo tirocinio della mari- 
neria infin dai teneri anni vuolsi ricercare salle galee 
della sua famiglia, e sotto la direziono de'suoi cugioi 
Orazio Farnese e Carlo Sforza, ricordaii nei libri pre- 
cedenli come capitani mariuimi, e come possessori di 
bastimenti militari di loro proprietä. 

Di ehe avendo dcLlo altrove a sufßcenza per gü 
Sforzeschi, ma non egualraente pei Farnesiani, quando 
nii slringeva it bisogno di avacciare in mezzo alle furie 
delle congiiire e deüe vendelle, ora qiii sembrami mi- 
gliore partito il compiere coii qualclie documento clie 
lorni al proposilo, e comprovi il raagisterio domeslico 
del giovane e valoroso Farnese. Ecco in lingua volgarc 
l'atlo di vendita delle qualtro galere della famiglia: ori- 
ginale docuraenlo e raro, ehe ora mi dice bene a ripieno, 
intanto ehe lenla lenLa si apparecchia nel Regno la spe- 
dizione per r Africa *": 

c MDXLV adj xxni di otiobre. 
» Per il magnilico signor Paulo Pietro Guidi, pfß' 

sidente della caraera ducale di Piaccnza et Parma, et 
Jo. Batista Liberati thexoriero et maestro dellentrate 
ducaii predette si vendinoquattro galere del signor duca 
diPiacenzaetPanua allo illustrissimo signor Gio. Luigi 
del Fiesco con li capitoli, paiti, et convenUoni infra- 
cripte. Et primo. 

n Per sua Eccellenza diano et vendino le delle qual- 
tro galere, cioe la Gapitana, la Victoria, Santa GalUeri- 

'^' ATTO originale della vendita delle galere dei Farnesi ai Fie- 
schi. - Pübbiicalo da LUCIANO SciRAGELLi, Guida di Ptacettsa, 
in-;i2,1841, p. 89. -lo ne distwido le abbrevialure cvidenli. 



na"% et la Paürona, di quella qualilä et sorte ehe sooo, 
et con robbe, forniineiiti, scliiavi et forzati justa lo in- 
ventario, fatto per messcr Pietro Ceuli ageote di sua 
Eccellenza e per niesser Anlon Maria Marano agcnte de! 
predello signor Conle, qaale inventariosarä inserto qui 
di questo lenore, cioe'*": 

> Inlendendo perö ehe li forzati condemnali a lempo 
li si danno co la condilione ehe I' ha sua Eccellenza; et 
de delto inventario se liabbino da diminuire forzati ven- 
ticinque in circa iiberati da Sua Santitä dopo fatlo detto 
inventario, et forzati venticinque in circa quali sono 
delli heredi del quondam capitanio Bartolomeo Perelo da 
Talamone '"; et mancando il numcro di essi forzali et 
schjavi, supplirä sua Eccellenza oUre il sopraddetto nu- 
mero di cinquanta in circa. 

» Et piü sua Eccellenza farä ehe Sua Santitä con- 
durrä tre de delte galere al slipendio della Camera 
apostoiica per dui anni, et al predelto signor Conle darü 
'I luogho ehe tenea l'ilhistrissiino signor lloratio suo 
flgUuolo in dette galere, inlendendo ehe 11 soldo*^" de 
detle Ire galere incominci in persona del sopraddetto 
sigDor Conte dal di della consegna de detle galere, an- 
cora ehe non fosse fatto i! contratto coUa Camera apo- 
stoiica, et non prima. 

'** La Santa Calherina: Nome impostole sul canliere da Gen Ml 
Virginio Orsiüi, secondo V onomastico della Calerina , ullima deüe 
sne figiie. DeUa nel vezzeggialivo la Catehnella, soslenne poi la 
Parle priccipale sul rnare nell' esecuzione della congiura. 

"' Llnientario: fi sprilto a parte, e trovasi depositalo dallo 
^arabelü nell' Arcliivio di Piacenza. Neil' originale iion si vede al- 
'ro ehe il vuoto di una riga , come egli nola. 

'" Cap. Pereto da Talamone: Cbiaro 6 ehe !e slesse galere 
erano state prima degli Orsini e del Peretli, passate poscia ai Far- 
oesi, vendute ai Fieschi e tenute al soldo della Camera. 

'" tl Saldo: Nun entra (come alcuni aggravano) per dispendJo 
'^•tre il prezzo, aozi aggiugoe maggior vantaggio all'acquirenle. 
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. Et il soprascriLlo signor Conte promclle per la 
compera et prezzo di dette quatlro galere pagare a sua 
Ecccllenza, o a clii Lei ordinerä, scudi Irentaquattro- 
milia d'oro in oro d'Italia daccordo, da pagarli nelli 
infrascritti raodi et lermiiii, cioö il terzo alla consegma 
di esse galere, 1' altro terzo alla festa della Nativitä di 
Nostro Signor de laono i5i6, et l'altro terzo et ullirao 
allä'ltra Nativitä di iNostro Signor de tanno 1547. Pro- 
metendo essi S. al p." S."' de evictione in forma per 
detta vendita in nome di sua Eccellenza. 

» Et il predctto signor Conte in observatione delie 
predette cose se et suoi beni presenti et futuri et in par- 
ticolare per detti due terzi die resteräesso signor Conte, 
cioö di scudi ventidueißillia seicento sessantasei et dui 
terzi di scudo, dico scudi ^22056 'U. obbiiga et ypoteca 
in spclle et parlicolarraente il luogho o vero castello di 
Calestano di parmegiana con sue jurisditioni, et perti- 
nentie, intrate, et tulte et singole raggioni et actioni, 
et farä ehe l'iltustrissimo signor Hieronimo suo fratello 
secondo et padruno desso Castello et luogho ratiticarä 
la presente obbligagione per islrumento in forma am- 
plissima, fra detlo termine della consegna da farsi di 
dette galere, et di piü darü idonea cautione oltra detlo 
castello et come di sopra ad ogni simplice requisitione 
di sua Eccellenza per quella somma et quanlitä die a 
sua Eccellenza parerä, dando ex nunc. us. "' licenlia 
passato detto primo termine e non pagando la detla 
summa a sü Eccellenza, di pigliarsi la possessione di 
6580 castello et uts.  di sua propria autorita, d  in 
quello Stare, vendere, alienare, conlrahere, et dislra- 
here, come meglio parerä a sua Eccellenza, et ionanzi 

'»* Eist S. ai p." S.: Esso Signore al predetto Signore, cioft I'MO 

aU'aUro iti essi, 
"• Et uts. CoDie sopra. Vi supra. 
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qualunque extimalione et liqiiidatione da esser fatta.In- 
tendendü ehe in caso clie sua Eccellenza pigüassi dello 
possesso di detto luogho, et sua Eccellenza ni cavassi 
li provenii et frulLi, ehe aon si possono compeDsare ni 
la sorle priocipale. 

• Costituendosi fra tanto delto signor Conte per so 
et per suo fratello tenere et possedere delto luogho a 
Dome di sua Eccellenza, et il medesimo s'ioteoda per 
gli altri termini, ohbligando so et soi beni io araplissima 
forma della Camera aposloiica, et cosi giurano le parli 
le predette cose vere et altenderle et observarle volendo 
ehe sestenda al cosssigüo di sup, forma amplissima. 

' lo Paolo pietro Guidi, presidente della Camera 
di sua Eccellentia, allermo quanto ö delto di 
sopra. 

» lo Gio. Bap.'» Liberali, ihesoriero et m" d'en- 
irata de sua Eccellenza, affermo quanto di so- 
pra se contiene et per fede me so sollo scritto 
de man propria. 

» lo Gioan Luise Fiesco affermo quanto di sopra di 
man propria. Visa. C. Campellus '*'. » 

Dunque Flaminio, Filippo, Galeazzo, e gli allievi 
niigliori della scuola romana, preso in Civilavecchia il 
rinforzo di eccellenti marinari, e avuli da Roma quat- 
trocento fanti sperimentati nelle guerre precedeoti, 
sciolsero agli Ultimi di agosto, e furono in Messina ai 
primi del mese seguente. 

[4 settembre <o39.] 

XXV. — Assembravasi lentamenle in quel porlo la 
spedizione generale agli ordioi del vicerö di Sicilia don 
Giovanni della Gerda, duca di Medinaceli: uomo non 

"* La consegoa conipiuta in Civitaveccbia dal Ceuli al Marano 
"el maggioi546. 

50' 
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privo di alcuoe belle qualitä, gentil cavaiiero, büon pa- 
dre, leale mallevadorc: raa iroiüio nel vaoto, ed al- 
irettaulo sostenuto dai favori della corte, qaanlo sfornito 
delle doti necessarie a coiidurre imprese di rilievo, sia 
per mare, sia per terra; quantunque e per terra e per 
inare dovesse raisurarsi con Dragut'". A tal ßne aveva 
ordine di mettere insleme armaia ed esercito, navigü 
di liüea e di trasporlo, e cavare ogoi cosa dalle pro- 
vincie d'Italia,  stimale  sufficienti  al bisogno, senza 
sguarnire le difese dei porti di Spagna ^'\ Si novera- 
yaoo in prima le tre gal^e di  Roma, comandale da 
Flaminio Orsioi; qualtro di Firenze soUo Niccolö Gen- 
Uli, cinque di Malta sotlo il cavalier de Tessieres, tredici 
del Doria condolte per la prima volla dai giovinelto 
Giannandrea, cinqae di Napoli solto don Sancio di Ley- 
va,oUo di Sicilia sotto don Berengario Requesens, cin- 
qae di Scipione Doria, due dcl principe di iMonaco, due 
di Slefano de'Mari, due del marchese di Terranova, due 
del visconte Cicala, due di Bendioello Sauli; in tuüo 
cinquanlatre galee grosso: piii due galeoUe  del Me- 
dinaceli, una di Federigo Staili, una di Luigi Ossorio, 
due galeoni, ventolto navi di aUo faordo, dodici naTCi- 

'" ADRIäS! ciL, 643, A: « L'impresa sopra TripoH di Barbenc. 
mal conskjliata, e peggio condoUa. » 

PBESCOTT cit., II, 357 : « MedinaceU seems la have possesseu 
none ofthe qmlities requisile in a Commander, whether by land o> 
sea,... A worse choise could mi have been mdde. . 

'^' CiRSi cit., 29 : « Secondo il volere <ü $ua Maestä l'impres'- 
si poieva fare con le galee d' Italia.... cosi il Mendosa con le galee >-• 
Spagiia se ne amlö. » IDEM, 23, fm. 

SiGosiO, 323: n Noti si pole otlenere dal Mendoza la >quadri> 

delle galee di Spagna. » 
ToMACELLi, letlera cit., 231: « Stimavail Re ehe per ques' 

impresa basleriano le sue galere d' Italia, con gaelte de" suoi coofi- 

derali. » 
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le, e piü allri legni da trasporto per munizioni da guerra 
e da bocca, e insieme per qaaUordidmila fanti da .sbar- 
co, tra spagnuoli, ilaüani e tedeschi: fior di gente, con- 
tlotta da Quirico Spinola, da Scipione Frangiparii della 
Toifa,da Ippolito Malaspina, e da Andrea Gonzaga, quat- 
Iro colonnelli italiani; piü Stefano Leopart coi Tedeschi, 
e don Luigi Ossorio cogli Spagnuoli. 

E poiche siamo a navale armamenlo di spedizione 
generale cavala solamenle dalle provincie italiane, qui 
mi talenta inserire la lista dei bastimeiili di linea, e i 
loro nomi ad uno ad uno, si come gli ho raccoili dalle 
meinorie edite ed inedite dei conlemporariei; senza 
teuer conlo dei legni minori, o di quei bastiuienli a vcia 
ehe allora diceansi Navi, ed oggi si chiamano- vascelji: 
*lei quali niuno allora curava i nomi o i padroni, se 
non per dire die lutti in un fascio obedivano al colounello 
Andrea Gonzaga, messe sur una di esse navi chiamata 
r Imperiale, come comandante dei coavogiio **\ 

NOTA 
I>ELLE GALEE ASSEMDBATE IN BATTAGLIA L'ANKO 1559-60, 

PER L' IJIPIIESA DI TtUPOLI E DELLE GEIiDE CONTBO 

DllAGUT. 

1. La Reale, a nome di Andrea Doria, condotta da Gian- 
nandrea, luogotenente dello Zio, col consenso dei He. 

2. la Capitana di Homa, Flaminio Orsini da Sl^bio. 
3. la PodroDa id. Filippo Orsini da Vicovnro. 
4. il San Pietro id. Galeazzo Farnese da Latcra. 
5. la Capiiana di Malta, cav. de' Tessieres. 
6. la Padrona id. Antonio Maldonato. 

'" AvvisidiRoma, Cod. Ürtio. allaBibl. Vatic. <039,fol. 161: 
" Usla delle galere « 

Boäiocit., 409, D. 
CAMPASA, 83, ß. 
CiRsi, 32, e iislein fine. 
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7. il San Filippo id. Antonio Bremond. 
8. la Santa Fede id. Gil d' Andrada. 
9. il Siin Micliele id. Raffaeie Salvago. 

10. la Capitana di Firenze, cav. Nicoolö Gentili. 
H. la Padrona id. Pidro Macliiavelli. 
12. L' Elbigina id. Aifonso del Palla. 
13. la Toscana id. N. N. 
14. la Padrona del Doria. 
15. la Nunciaia id. 
16. la Signora id. 
17. r Aquila di Doria. 
18. la Vittoria id. 
19. la Presa id. _       " , 
20. la Divizia id. 
21. la Cenlurioua id. 
2'2. la Forlezza id. 
23. la Temperanza id. 
24. la Harchesa id. 
25. la Contessa id. 
2G. la Capitana di Napoli, don Sancio di Leyva. 
27. la Padrona id. 
28. il San Giacomo id. 
29. la Leva id. 
30  la Mendozza id. 
31. la Capitana di Sicilia, don Berlinghiero Requeseßs- 
32. la Padrona id. 
33. la Califfa id. 
34. la Ventura id. 
35. r Aquila di Sicilia id. 
36. la Fortuna id. 
37. la Costanza id. 
38. la Donzella id. 
39. la Capitana di Antonio Doria, Scipione suo ßgüo- 
4.0. la Padrona id. 
4t. la Pellegrina id. 
42. la Fede id. 
43. r Amicizia id. 
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U. la Ciipitana di Monaco. 
iä. la Padrona id. 
W. la Capitaoa de" Mari, eapo Stefano de'Mari. 
47. la Padrona id. 
48. la Capitana di Terranova, cap. Jl marchese Ottavio? 
49. la Padrona id. 
50. la Capitana del Cicala, cap. Visconte Cicala. 
51. la Padrona id. 
52. la Capiiana dei Sauli, cap. Bcndinello Sauli. 
53. la Padrona id. 

Delle quattro galeoUe. 

i. La capitana del Medinaceli. 
2. Della Gerda. 
3. di Fcdcrigo Staiti. 
4. di Luigi Ossorio, 

Abbiamo giä valica la metä del secolo decimose- 
sto, e ci troviamo oramai vicini al termine dell' ultirao 
libro, e la marineria militare in niuna parte del mondo 
ancor non ha faLto il gran sallo eccezionalc dal re- 
mo alla vela. Nessuno fin qui conosce i vascelli di li- 
nea, come poscia furono chiamati, quando Francesco 
I>rake nello scorcio del rnedesimo secolo per la prima 
Toita li condusse in batlaglia suH'Oceano.aringando l'ar- 
niaia navale coi soll baslinienli di alto bordo ed a vela. 
l'rinia di lui, e uel tempo ove ora ci troviamo col di- 
scorso, parlando di battaglie, di spedizioni e di viaggi, 
coi grandi ammiragli e coi maggiori sovrani, non tro- 
viamo alLri legui di linea ehe i baslimenli da remo, se- 
condo la perpelua costumanza di tutti i lerapi e di lutli 
i popoli, stante la necessitä tattica del movimento libero, 
töriiaiaci ora gigantesca col vapore. Gli fe questo un pen- 
S'ero in piii occasioni espresso e svoUo: ma non lanto 
ehe basti per la sua importanza, e per l'oslinazione al 
contrario di molti a rimpiangere e a richiamare danno- 
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sameiite U taltica militare della vela. Nacque per cause 
eccezionali, durö pöco, e fmi per sempre. Anciie sul- 
l'Oceano, la marineria armata faceva supremo assegna- 
raenlo sui Ijastimenli da remo: i Normanrii, i TeutonL 
i BriUnni e gli Scandinavi combattevano a remo coi 
loro dracarri'*'. Cosi i Romani, i BizanUni, gli Spa- 
gnoli, i Genovesi e i Veneziani colle gal^e di Loodra e di 
Fiandi-a '*'. AI quäle proposito altresi merila essere ri- 
cordalo il capUaDO Benedetlo Zaccaria di Genova, Ü 
quäle sulla fine del secolo decimolerzo proponeva a 
Filippo il Bello il modo di coslruire e di equipaggiare 
un'armata per combaltere sull'Oceano conlro gli Inglesi 
e per invaderne il reguo: armata di galere in baltaglia. 
e di uscieri al trasporto*''.E similuiente sarä bene toc- 
care qui dei falti piü moderni di Leone Strozzi, al cui ar- 
dimento sembrö piccolo vaiito il passare colie sue galtjc 
oltre allo slrelto di Gibillerra, anzi pur volle a remo spin- 
gersi avanti, e baltersi contro g!i lüglesi nel mare di PIL'- 

cardia per difendere il porto e la piazza di Boulogne da 
loro assediata; o poi nei mari di lugbilierra e di Scozia, 

'^' A. JAL, Archäologie navale, in-8 Bgur. Parigi, 1SH, I, ^^0- 
IDE«, Glossaire,(iO\: « Draice, Drakar. » 

'" CssAR, De bell. Gall., lib. IV. 
LEOSE imperatore, detto iXTattko, tradotto dal greco per 

Filippo Pigafetta. Venezia, 4603. 
ALFOSSO, detto ii Söuio,e le sue tavolenauliche, chiamatc 

Alfonsine: Cakstium motuum tabulw, necnon ßxarum iongitadtncy 
et latitudines, in-4. Veoezia, 14S3. 

ASSALES GAüOENSES, ap. PERTZ, il. G. iS., XVI, 5S1. 
Gio. ViuLASi. VIII, 77 ; iX, 221. 

i" BENOIT Z.\cuARiE,3miral, JWemoireü Philippe ie Bei sur 
moyen d'equiper gaUes et ussicrs, et de se procuver wie armee na- 
valepour faire unc descente en Ängleterre pour l'an i295. Pub!)'- 
cata neir Opera intilolata: Notices et exlrails des Mss. de la Bib *'- 
ihöque iinp. de Paris, t. XX, part. ii, p. 1i2 a fl8, e copia presso 
di ine per favore dei eh. L. T, Belgraoo. 
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dove coUe galee medesime fece cose mirabili di com- 
Lialliraenti e di espugnazioni '**. 

NoD mica tanto vanto allora delle galöe, perchö i 
navigU a vela fossero, come alcQni pensano, piccini 
piccioi; ma per la ragione foiidamentale del molore li- 
bero, sempre cercato, come sa it leUore, a preferenza 
della incerta e mutevole forza del vento. Si costruivano 
cocclie, caracche, e navi grandissime, di Ire e di cinqiie 
coperte, capaci di porlare iufmo a mille Cinquecento 
viaggiatori, agialamenle collocati nei corridoj in piü or- 
dini, per i lunghi passaggi dl oitreraare , colle loro baga- 
glie e provvigiorii; navi di qiiattromiia tonnellate; navi 
colle scuderie e fornimenti per cento cavalli, da melterli 
a bordo ad uno squillo di tromba, e da cavarli fuori 
seilati ed armati per g!i usci di poppa sopra ponli vo- 
lanti ehe avevano da ciö '*'. Insomraa tutti -vedevano 
sui mare navi a vela di sovrana grandezza, secondo il 
hisogno; noa mai per questo come legiii di prima linea 
in bauaglla, ma solo come bastimenti di convoglio e di ca- 

'" CESAHE CAMPASä, YUa dt Filippo U, iü-4. Vicenza, <80S, 
part. II, p. 42, A. 

ADRIAM, Sioria de'suoi tempi, io-fol. Firenze. 1583, 23^ D. 
"" GuiLLELMCs TTHIBS , Eist, ad arm. 1182, lib. XXU, cap. U, 

3p. Bo:<GER3 , II, \ 025:'« Navis qu(sdam mille quingentos peregrinos 
•^ferens apud Damiatam.... flucUbus confracta. » 

OLU-IEBUS ScaoLA5TicL-ä,//is(., ap. EccnARDOu , II, <38i: 
« Navis qucB mille quingentos peregrinos deferebat a Saladino cmfi- 
icala.» 

STATUTA GES. : « In qualibet navi seu cocha portalm cantha- 

riorum viginti milUitm. » 
STATUTA VEN.: « Naui di qmltro mila bolH. • 
ilAUPiEno, ÄRCH. Si. IT., VII, m: « Estäctmdutainporlo 

«na nave deportada de quatromila böte. » 
DocL-MEN-TKfeifeCrociale, ap. BELGRASO. 23Ö: « QuiElibet 

"ftii debet esse parata el furttHa de stabulariis ad sufßcienliam pro 
portandis cenlum equis. » 
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rico, massime pel trasporlo dei cavalli nei lempi cavalle- 
reschi: maleria piü sLudiata dai noslri raaggiori, per- 
chöpiü (lecessaria ai toro costumi. Fabbricavaoo uscicri 
grandissimi con tre ruole e due porle di poppa, capaci 
di uno squadrone compiulo di cavalleria ; e talvoUa per 
noii arrischiarlo lutLo insieme, anzi per ottenere il me- 
desimo intento con dispendio minore, piü presto, e in 
piü parti, usavano costruire molte tarlane, capaci cia- 
scuna di trenta cavalli in due file di quindici a deslra 
e di altreltanU a sini3tra,sotto coperta: di ehe abbiamo 
docuraenli imporlantissimi del secolo decimolerzo nel 
grande archivio di Napoli, pubblicati almeno in parte da 
quegli Ufficiali a conforlo di chiunque desidera cono- 
scere il Üngiiaggio della marineria antica e moderna, 
ehe dura sempre lo stcsso '^". 

Noi abbiamo veduto sul principio de! Cinquecento ai 
blocco di Genova caracche armate di lunghe colubrine da 
cento libbre di palla, e palisciiermi ehe giocavan di prua 
con pezzi da trenta; abbiamo veduto navi strepitose, 
come la caracca corazzata di Malta, navi pei cavalÜ 
alla impresa di Algeri, navi per convoglio a Corone. 
per munizioni alla Prevesa, ed ora ne troviamo per !a 

*" ARCHIVIO GRANöE di Napoli, Docum. Angiomi, Carlo I.cow 
data di Roma, 27 marzo 1276, indizione quarta. Ordine per la co- 
struzione delle Taride da portar cavalli. Pubbl. dagli Uffioiali del- 
r Archivio medeäimo in un opuscolo co! titolo di Analisi e giud'^t 
äeÜB cosepubblicate da Giuseppe del Giudice, iQ-8. Napoli, lip. de' 
Geoto arlislico, i&V, p. 5fi: « Qualibct tarida erit loiigiiudinis can- 
narum decem et octo.... allituäinis apaliolo DU equi debenl tenere 
pcdes palmorum seplem et medii.... de cinta in cintam pcli'i'^^^''* 
quindecim et medio.... alla in prora palmorum (rerfecim...-J""'''' 
una in puppi pro inlrottu et exitu hominum et equortim, 5"* ^ '^ 
palmorum octo et medii altitudinis, quinque et medü amplitudintS--- 
ad hoc ut equtts possil intrare et cxire imeUalus et armaius..- p^'"'-' 
dehel daudi duatas januis fortissimis, et habeat bonam et fortern 
batliportam. » 
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impresa di Tripoli; sempre messe alla coda, Don mai in 
prima iinea: e gbbiaiu veduto e vedremo la difficollä 
di lenerle insierae coile galfee. Valga per tutti la sen- 
leiiza di Aotonfrancesco Cirni, tesliuionio di veduta, 
ehe pei faiti di quesla medesima spedizione di Tripoli 
scriveva cosi '^^:« Hanno da sapere ehe il condurre ar- 
mala di navi, massime di verno, non solo ö cosa dif- 
ficiie, ma difficilissima. II ehe si ö visto sempre in 
lante imprese ehe per mare si sono fatte: clie prima 
bisogna fornirie d'acqua, poi rimorchiarle fuori dei 
porti, soceorrerle nei tempi fortuoevoli, ed ajutarle 
ljuaodo non possono afferrare; di modo ehe il Iravaglio 
Uietro a loro non ha mai fine: e con tutto questo arrj- 
Tano poi dove bisogna, quando piaee al Yeuto. » 

[7 setlembre 1359.] 

XXVi. — Dato uno sguardo all' assembraglia delle 
Q3vi di alto bordo, messe in ua canto nel porto di Mes- 
••^'oa, e fatti i saluti militari alle galee capitane ed ai 
loro eomandanti, fior di cavalieri delle prime famiglie 
d'Europa, Flaminio si accostö al Medinaceli per inten- 
'^ere le disposizioni della prossima eampagna. Conobbe 
P^r le generaii il proposito di parLirsi quanlo prima coll'ar- 
^ata, e di riscuotere Tripoli, come giä si era riscossa 
Afrodisio, voleudosi conquidere Dragut nella nuova 
•'^ede, ed estirpare anclie di lä le radici della pirateria. 
Jenesse, dicevagü, la squadra in punto: ehe nel set- 
lembre sarebbe l'attacco, ed all'enlrante di ottobre il 
^itorno, prima clie la sLagione rorapesse al sinislro. 

La cittä di Tripoli era stimala delle principali 
sulla Costa di Baiberia, e di molta importanza nelie 
^ose del mare: grande, ricca, popolosa, brion porto, 
9Qipia rada, un castello quadrato alla riva meridio- 

"' CiRsi cit., 77. 
••«GUiiiom. Caerra de' Pirali. — 2. Öl 
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nale, e una cinta intorno di muraglie all' antica "'. Sul 
principio del secolo decimosesto Ferdinande di Aragona 
l'aveva fatta occupare dal conte Pietro Kavarro per man- 
tenersi tranquillo nei naovi possedimeoti delle Sicilie; 
e Del terzo decennale Carlo d'Äiislria erasi liberato dal 
peso di manlenerla imponendoneladifesaaiCavallerige- 
rosolimitani in quella ehe ioro concedeva 1' isola di Malta. 
I Cavalieri vistetlerodi guardia per anni venluno, finche 
Dragut non li cacciö coll' armata di Solimano nel 1551 
per veadelia della perdila di Afrodisio, e restovvi inse- 
diülo col tttolo di Sangiacco, come fe dello addietro. 

Costui ben provvislo ed avvisato da' suoi spioni 
conosceva tuUi i disegni del Medioaceli, le forze, le 
condizioni,gU umori. Bisognava aspettarsi da lui nuovi 
e maravigliosi traUi di guerra difensiva. Tatuno sarebbe 
corso in Tripoli per difendere oslinatameDle la piazza, 
noo Dragul, ehe ne conosceva la debolezza. AUri sareb- 
besi völto a invadere il paese dell'invasore, non Dragui, 
consapevole dinonavere tanla forza. Dunque egli pres^-i 
diverso partito a suo gran vantaggio; volle impedire la 
parteoza degli avversart, tiravli a dilungo, ridurliairin- 
verno, annojarli, ammorbarli, indispeUirii,confonderli. 
A tal ane raunö tutli i suoi legni, e lo sciame dei seguaci- 
e oUenne da Solimano qualche numero di galee, ta""^ 
ehe alla testa di una cinquanlina di bastimeuti da remo 

'" ToMACELLi cit., 234: « Dragut trovavasi molli luoghi deboi^ 
da guardare, tra i quaii era Tripoli, chcfino allora mn avevaM'ut' 
tempo di forti/icare, del quäl luarjo con ogni poco d'armata se ne p"' 
teva sperare facile et sicura vitloria. s 

CAPTAIS W. H. SiiiTii, R. N., febmary 1S6I : " Tripoli- » 
CAPTüS I. Si-RATT, ^S63: « Haubour of Tripoli. » 
«Lad'fud.N. 32°, 54',22". 
V Loiigit.  E. ^3^ ii\ 15", from. Gremwich. » 
Dal meridiano di Roma aila Golonna del LazzarelEo diTnpo''- 
LoDgitudine Orieotaie, O'*, 44', 3'. 
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spigliati e risoliili si pose nel golfo sotto Iß forlezze 
della Vailona, Itiogo sicurissimo per lui, a cavaliere del- 
rAdriatico, dello Jonio e del Tirreno; donde ogai tanto 
mioacciava altacchi, e non feriva mai in parle niuna, 
tenondo tulte le riviere della Puglia, deila Calabria e 
della Sicilia in lunga perplessiti. I governatori e i po- 
poli di queste provincie, in vects di dare, chiedevano 
soccorso; e niuno voleva piü riraettere soldati, prov- 
visioni, o danaro in Messina. II Medinaceli restavasi 
impotente a sciogliere, gli ausiliari perduti adaspetlare, 
i soldati delle diverse nazioni rotti a conlendere: disor- 
dine, carestia, mortalilä. E durando per tutto l'autunno lo 
slratagemma, lanto andö negli indugi e nelle riprese, 
ehe passö l'anno, fim it conclave, venne eletto la vigilia 
öi Natale a nuovo pontefice Pio IV, e la spedizione non 
era ancor mossa di un punto'". 

[Dicembre 1559.] 

XXVI!. — Flaminio, ehe grandemenle pativa del ri- 
'ardo, prevedendone trisiissime conseguenze, e non vo- 
'eva nell' ozio iliangiiidire, o nelle risse corrompere il 
^alore della sua gente, fece vela, e andö oltre ad aspet- 
lare nel porto di Malta; dove il Medinaceli aveva a tulli 
assegnato il convegno, prima di lanciarsi quando ehe 
fosse in Barberia. L' isola di Malta in poche paroie vuolsi 
aire uno .scoglio calcare di flgora bassa ed ellittica col 
uiamelro maggiore di trenla cliilometri disteso per lo 
stesso verso della costa d'Ualia, da maeslro a sciroc- 
po; come pur corrono il Gozzo,ii Comino e le minori 
^solelte ehe Tawicinano alla Sicilia. La capitale, o Cittä 
^^cctiia, della dagli isolani Medina, ed oggidl la Nota- 

'" CiRKi cit., 37: n Menlre slemmo in Messina successsero di 
^°lle questioni.... tra pariicolari di una natiorte e l'allra. La cittä 
per abbondante ehe fosse, divenne in qualche carestia. » 
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bile, sorge sul colle piü elevato e centrale dell'isola 
lungi dal mare; e perciö teiiuta in ininor conto dai Cava- 
lieri, tutti inlesi com'erano alta navigazione ed al corso. 
Da ogni parte avele colä porli nalurali, ampi, sicuri, 
e profondi; specialraenle due bellissimi dalla banda tJi 
grecale, quasi nel mezzo della sua lungbezza: porli ca- 
paci di quaiunque armala, e cosi vicioi tra loro ehe 
non aUro li divide se non il monte Sceberräs, sul quäle 
edlficossi dappoi ia cittä Vallelta, moderna capitale della 
colonia. Ma all'arrivo del noslro Flarainio, nel diceni- 
bre del cinquanlanove, lo Sceberräs era aperlo ai pascoli 
e alla minula collura, non essendovi aUro edifizio ehe 
un castellello, cbiamalo Sj^telmo, alla esirema punia 
suUa Viva del mare; messovi a guardare ie bocche vi- 
ciue dell'uno e deirallro porlc Ad ostro ii Grande, a 
borea il Marsamuscelto, e di mezzo Sanlelmo: piccolo 
foriino a sLella di quallro punle, un mastio quadrato 
nel cenlro, e un rivellino a punione innanzi alla porta. 
Cosi irovö Flaminio, prima ehe le aii del rivellino. 
ailungate inßno al corpo della piazza, pigliassero suHa 
fronle del mare la figura del Iridenle; e prima die, con- 
verlite Ic altrc due punle in mezzi baslioni, dessero alla 
faccia opposta la forma di lanaglia. Sul lato sinistro ü 
porto Grande, formale dalla nalura, entra come canale U'-' 
le terre, e incontra di iraverso cinque penisole, quasi di- 
rei simili alle dita della maoo aperla verso di lui. Fra le 
cinque sporgenze irovale altri quallro porli meno estesi. 
mapiii sicuri. Sulcolmodel pollice non aucora domiua- 
vano i baluardi del forle Ricasoli, nö alla radice dell'in- 
dice le grandioseforliticazioni del Maculano; ma per tulU 
la lungbezza del dito medio stendevasi la cillä, cbe ora di- 
cesi Villoriosa, ealloracbiamavasi ilBorgo. Quivi lare- 
sidenza magislrale, il convento dei cavalieri, gli alberglü 
delle nazioni, !e case dei popolaui, gli arsenali e i ma- 



iDic. 1559.] CAP. F.  ORSIM. 365 

gazzini dejla marina: quivi il cenlro dei goyerno, e le 
maggiori difese a!la testa ed alla coda della penisola. Sul 
mare il medievale forte Santangelo, ancora conscrvalo 
nelle aotiche forme bizzarre, a scaglioiii piü e piü rien- 
tranli, come si solleva sul dorso deila rupe; e vcrso la 
campagna il Sammichele, costruito dai Cavalieri al prin- 
cipio del loro dominio, e protraüo infino alla penisola 
segueijte, dove il grammaestro della Sengte aveva co- 
miiiciato poc'anzi la ciliä del suo nome, ora appellata 
Cospicua. TuUa la difesa poggiava allora sopra tre punti: 
sul Santeimo per guardare i porti, e siii due cardini della 
Piazza il Sanlangelo e il Sammichele'". 

Con questi tre soli sostegni i Cavalieri di san Gio- 
vanni slancarono la potenza oitomana, e finalmente soc- 
corsi cacciaroDo i Turchi dall'isola'". Nella quäle insi- 

'" CoHosEtLi, Piante di cillä e forteise, in-fol. Vfl5tt2ia, (688, 
>av. 473: < Cittä e forlezza di ISalla coile nuove e propüte forlifica- 
'toni, dcdicale al nobile Francesro Corner. • 

GERAHD VAN KEULEN , Afteekenujg van de eyUmden van Gozo 
m Melile of Malta, in-fol. Amsterdam, *64Ö. 

BROKTORFP, Malta and ils dependencics improved. Pian of 
*alieiui and ils harbourt, in-fol. *840. 

WüiTiiwoBiH PoRTsn, ffiriory ofthe fortress of Malta, in-8. 

AssELMO PAJOLI. Dcj/Tistonff dtWisola di Malta fiel <654.. 
^K. ined. alla Bibl. com, di Palermo. — Effemeridi siciliane, ot- 
'"b.iSTö.VoL U.fasc.^i. 

PIER GSSTILE DI VASDOME, Suceesii delVanedio di Malta 
•M. Iioma, 4B6Ö. 

ViNCEstius CASTELI-ASCS, Bistoria delelto Meltlensi, iD-8. 
'^"'Siro. <566. 

A5T05FIIAHCESC0 CiHKi, CommcHtart detVatfedia di Malta 
"^*. Boma. 1567. 

Jo. AST. VISPRUASCS, De beüo melilemi, in-4, Perugia, 4567. 
FRANCISCO BALBI, Verdadera relacion del litio de Malta, 

'"»-*-BarceIIODa,*568. 
CoKLits CALCAGKIKCS, De beüo meUten3i,ap. BüUIAS, XV, <0. 

3f 
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<rne viuoria, celebrata pur dai trionit delle belle arti col 
^ennello e col l.ulino ''\ avvegnachö non abbia preso 
narte la noslra marincria. non per queslo d. minor me- 
rito si haimo a credere quei prodi romani ehe vi si ado- 
perarono volontari. cominciando da rompeo Colonna e 
venendo giü iüllno a Tilla Scarpetta, soldato nella com- 
pa^nia de! capilaao Pompilio Savelli. II fatto sublmie d. 
nucsto valoroso trasleverino, il cui nome sta ancora s - 
gaato sul cbiassello di PiscUmla, puö senza fallo ess r^. 
comparalo al lanto notissimo del mmatore Pietro Mi • 
ca'^^ Pari in ambedue l* eroismo, e maggiore negli ei- 
felti il merilo dcl romano: chh noa ira le intesliDe di- 
scord.e una sola cittä, ma dalla barbarica invas.one d i 
TurcUi Malta, Roma, 1' Ilalia, e con esse le arti, le scienze 
ta religione ebbe difeso al prezzo della sua vita, come p. 
d'ogiü alLro coD somme lodi celebra 11 Bos.o- Dopo 

->. iv^rrv, :Mlaguerra, assedio, e assalti ddV armata turche- 

,ca all- is.fa d, MiUa, Vnnno 1505, dipinti nella grau sala de   I^- 
zzod M Ita da MaUeo Perez d' Aleccio. inlagliaü da AuX.nU.n- 
eroL«cmUa-fol. Bologna. 4G3r-Ne ho vedulounbe.^^^ 

esemplare alla Civica B.bl. di Malta, e qui m Roma alia Chigiauo 

scnalo L, b, 1, 10- ,. .   *, 
"      CAP  FRXSCESCO DE MAfiCin. Archmiura fniUlare. m-'; 

Brescia, <599: «PianW eprospetto deU'assedio di Ualla. » Tav. - 

'' BALDOCIN , et NABEfiAT. Ilistoiri, du chevaU in-fol. Pan?^ 
^659.- Pi«n(8 e disegni am.esji ai ritralli dei Grammaestn dt *- 

ta. Bib!. Casanat, Z, IV, 31. r,ürciar' 
^^ CARLO BOTTA , Sloria d' Ilalia in continuazwiie d«i Gmccw 

dmi,m-8.Capolago. 183a.lib.35,T0l. IX p.80. ^,. 
". Bos.a cU.. m . 6.8, E; 620. A: - Piacque'. D<o c^U^^ 

bareinsidiesiscoprissero.... Un soldato romano, chrnmao TUlai ^ 

laston rosscfa lonlo ammoso ehe dalla «.mm.ta del CavaUeroso 
abbasso nel piano d.1 rivtllino. Perö neu. scoprirsifu "-c.«""^-^ 
dallarchibusaria lurchescaucciso,stando i nemict alla fn*ra alte 
simi .. Münifeslc e piü ehe evidmte miracolo dctla divinaprowid. 
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quel lempo, edificata la nuova capitaie, messe le terre 
a coltura, cresciuto il popolo da diecj a ceiicinquanta 
iQila, come adesso sono, con tuUi i conforti della Tita, 
cresconle delizia il luogo aifieno, i bellissimi prospcüi 
del mare, e le ammirabili opere concalenale a üifesa 
dal Laparelü, dal Fioriani ,'dal Maculano e dal Valperga. 

[Gennajo 4560.] 

XXVIII. — Intaiito tragiltavasi tra Malta e Messina 
andaDdo e venendo un nuovo personaggio, die dovrä 
spesso comparire neue maritlime faccende del tempo 
scguenle, corae erede e successore delle arti e delle 
gvandezze di Andrea Doria. Andrea, oramai decrepi- 
lo, erasi tenulo neue sue case di Fassuolo in Gcnova, 
ed aveva mandalo ie galee consuete al soldo di Spagna 
soUo il coraando di Giovanni Andrea, ehe noi spcdi- 
tamente diciafflo Giannandrea. II nipote simile allo zio 
per tradizione di famiglia, e per arte di marineria; 
nia lanto diverso di persona, quanto un giovane di 
^'oni'anni puö essere da un vecctiio di novaniaquatlro. 
Ripeto un'altra volta quanto ho dello allrove""; e COD- 

fermo ehe nö vita parlicolare ö stala mai pubblicata di 
lui, nö iü aicun dizionario biograficio s'inconlra articolo 
inlestalo al suo nome, salvo ia breve memoria del Üran- 
löme"^".Potrei quasi direcheabbiaegli stesso prevedulo 

dt libfrare Malta dalle occulle e soHiiissme insidie e slrattagemmi di 
^»tlafä....chiaracoia e ehe setardato si fasse me::x'oraascoprirsi il 
^"egnodegli infedeli, i'isola di Jlfailo sarebbe cadutainpoter loro.m 

P- A. G., Lepanla, p. 46, 47. 
Vedi Bopra, I, 272 e segg. 
CAPPELLOSI, prop. fio. 
SiGOMO, ia fln. 

"* PIERRE   DE   BotflDEii.i.E, seigncur de BnAStiiiE,  M^oi- 
»•« conUnans ies vies des homtnes il'.ustres el grands capitauis eilran- 
8^* de son (empj, in-te.Leyda, <666,11, 5V: • II esl Iris brave, tr£i 
«^Uant, ttbrus2ue. » 
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la sua disdella; e ehe non ispcrando dail'allrui penna h 
narrazione della sua vi(a siasi messo a scriverne da se 
in UQ libretto, ehe Hno a Ireota anoi fa ciistodivasi 
a Cenova nel palazzo de'suoi discendenti, dove lo 
vide il dotto archeologo della raarina francese, e rispet- 
tabiie mio amico e collega A. Jal'^'. Ma ora dopo ii tia- 
sporlo dell'archivio da Genova a Roma, non si sa piü 
dove sja ricaduto, come mi ha avvisato di !ä il eavalierc 
L.T. Belgrano, seeretario di quella societä di Storia palria; 
e piü volle mi ha dello di qua il degnissimo archivislä 
Giambattisla Carinci, troppo presto rapito agii alTelti eil 
alia stima de'suoi amici. Iniilili le praticlie di rispel- 
tabili personaggi presso I' egregio Principe possessore: 
la cui saviezza, nella nobile risposta per allrui iotra- 
messa inviatami, cosi allrove ho regisirala, ehe ora nii 
scusa robbijgo di tanto ripeterla, quanto sempre h 
coramendo e rammento '". 

Nondimeno cercando per enlro alle slorie di quesli 
terapi, e Ira le biogralie dello zio, e per le memorie della 
famiglia, possiamo accertare la nascila di Giannandrea, 
figlio di Gianneilino, nel 1539; 1'adozione nel iUl, 
quando reslö orfano perla congiura del Fiesco; il primo 
tirocinio nel lOiS, qiiando navigö da paggio col principe 
den Filippo üi Spagna infino a Genova*^ c il primo co- 

"' A. JAL, Archfologienavale.\a-S, Parigi, i8io, Arthus Ber- 
Irand, 1,43:. Dant cct admiralle palais du grand Andre Doria ... 
je fouUlm dansles nrchivei. restees malhcureusemoil sans ordre ... 
Je trouvai un cahier de 46f pages. grand in-i, d'me ccrilure finc. 
johe et tres-facile ä itre, caracteres de la main de Jean-Andre 
Do>ia....C'ett le commencement d'une biographiepleined'inter^t.qiie 
Jean-Andre n'achevapas,et gut est rett^e tout-ä-fait inconnvg jusgit'i 
ce JQur. B 

IRE«, Abraham du Quesne, et la marine de son temps, in-S. 
Plon a Parigi, 4873, p. ii, nola f. 

'** P. A. G., Lepanto, p. 233, oota 447, fine. 
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raando iu quest'snDO per la imprcsa di Tripoü, sollo !a 
direzione e il consiglio di Plinio Toraacülli bolognese, cho 
era stalo raaesiro e isülulore della sua fanciullezza "^ 
Giannandrea adunque sollecilava con tutlo il suo polere 
alla parlenza il Medinaceli, ma inulilraente. Lo strata- 
gemmadiDragul produceva effelli inesorabili: confusio- 
ne, lardanza, carestia. Mancava ildanaro, i soldati nuovi 
fuggivano.i vecchiricaicitravano, gli ufiicialiperdevaDsi 
in cliiamate e iß congedi, secoiido ehe appariva piü vi- 
cina 0 piü lontaoa la parlenza o la fermala. Tra questi 
steDti, epidemia e morialitä, comesempreincasisimili. 
Se erano pronte le gal&e, mancavano le navi; se in or- 
dioe le fanterie, non correvano i soldi; se irabarcale le 
ariiglierie, non bastavano le munizioni; se ordinavasi 
la parlenza, saltava il venlo al conlrario "'. Cinque volle 
parlili e rilornali, fra Messina, Siracusa, capo Passero, 
il Gozzo e Malta. Finalmente aili dieci di febbrajo I'ar- 
mala fece rolia per l'Africa: e cogli allri Flaminio al 
primoposto d'onore sulla deslra della Ueale; niancando 
fJalia sinistra i Fiorenlini, ehe erano reslati indielro 
per compelenza coi Mallesi, e sollo preteslo di fornirsi 
niegllo di ciö ehe loro bisognava. Stranezza d'impresa, 

"* PLISIO ToüACBLLt, LelteTa cit., 234, B. med: • L'armata 
'Otto il governo del tigtior Gio. Andrea, luogoteticule generate del 
Principe Doria, col consenso del re Pilippo. » 

CAPPELLOM, Vita di Andreac\t., p.<53. 
Sicosio, Vita di Andrea cit-, p. 2^i. 
SASSOVISO, LITTA, BAITILASA, Famiglia Doi-ia. 
ADBiAssi.TrAso.CAiiPASie lanti altri, ehe cito, Istoricidi 

questi tempi. 
'" Cmsi cit., 43: « Ammdlarmti ptw di mute toldati,quasi 

'«Hl Haliani.... molti se ne fuggirono.... fc navi ci restavano addic- 
^0.... il tempo j' era volto contrario, B 

TuiiACELLi cit., 236, priDc: « Tralienutt dai tempi catcivi in 
Siractaa un mete, e in Malta moHo piü: la genle cominciit amma- 
^e,cümale tifsce contagioso. !due torzidelln gente era inferma, • 
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preparata d'agoslo, sospcsa per tutto l'anno, emossa 
1'Jiiverno seguente i}\ febbrajo f 

[14febbrajo15ö0.] 

XXIX. — Toccarono alla Lampedusa ealleCherche- 
ne, e la mattina del quattordici di febbrajo dieron fondo 
nelle acqae delie Gerbe, rimpeUo alla cala della Can- 
töra, a levante dell'isola, cento e trenta miglia lungi 
daTripoli pel romlio di scirocco. Durante il viaggio dei 
cinque giorni, cadde infermo di fiasso Giannandrea, e 
maggiormeiile di atiimo ilMedinaceli.che soleva con lui 
solo asseltar ogni cosa, non lasciando agli allri niuna 
aulorilä. Dunque poco consiglio proprio di quei giorno, 
dal quale aveva a dipendere la sorte della carapagna. 

Erano alla visla nel canale delta Canlera, Ira la ter- 
raferma e l'isola, poche gcrme di mercadanü, e qucl 
ehe piu moüta due galeoUe di pirali. Sarebbe slalo do- 
vere preciso del Medinaceli subilo subito chludere il 
passo, pigliarte, cavarne nolizie, impedire ehe non ne 
portassero altrove. Cosi per fermo avrebbe saputo ehe 
Dragut in persona slava quivi nell' isola. tanto vicino e 
disperalo, die non poteva fuggirgli di luano; percln"; 
chiuso dal mare, soslenuto da pochi Turchi, e odialo 
da liitti i Morj. Äla colui poco curando lo slare sulU' 
inlesö, lasciü correre alla vcnlura, e dfeUe tempo a! 
padrooe delle galeolLe di rinforzarsi sulla migliore, e il. 
fuggirsenedi volo a Coslaiuinopoli, porlandovi il primo 
grido dell'armc, e la piena notizia di ciö ehe aveva 
veduto cogli occhi proprl: i) numero e la qualilä dei 
legni, il disordine del governo, fa facilitä di conquidero 
a un iralto tutta l'armala crisiiana ^^\ Crescono i no- 

'" CiBsi, 68, 69: « Erano Ml canale presto alla Cantira due 
ga^eotte. Ü gcnerale era di tütimo ehe si facessero abbruciare.... Non 
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stri pcricoli: a!la slralegia dt Dragul arrogi la solerzia 
Ji Lucciali. 

QuestoLuccia!i,cheora peria prima volla ci viene 
innanzi alle Gerbe, mescliino pirata, con due piccoie 
galeotle, al soldo di Dragiit, gli b un rinnegato cala- 
bresc, scalzo e tignoso, il quäle dovrä in breve divenire 
possente re d'Algeri, e famoso ammiraglio oUomano 
a Lepanto. Coslui nato a Cutro nel golfo di Squillace, 
col nome di Luca Galeni, frate domeiiicano e diacono, 
nel passare agli sludi di iXapoli preso dai piraii, dopo 
un poco di pazienza, rinnegö ogni cosa e divenne ter- 
ribiie neila terza quadriglia. IIo letlo io le lellere e le 
promesse con clie si argomentava un aitro dello sicsso 
ordine, ehe oggi dicianio san Pio, per ritrarlo dal iri- 
slo mesiiero. Noli 11 lellore, e lenga a menle la com- 
parsa di Lucciall nel dl qualloidici di febbrajo del ses- 
sanla: segni il giorno ehe e'stelle in ponte Ira due fortune; 
0 r infame capestro sulle sianglie del carnelke, comc 
tradilore della eristianilä; o la real corona per le mani 
dei Turclii, corae benemerito della congrega piralica e 
deila casa ottomana *". 

IC ne fece altro. Quesle diedero la nuova al Gran Turco dell armata 
nottra..., e perö fu tanto presto a mandar la sua. • 

NATAL Cosn, 3i2, A, med.: < Magli Spagnoli. Iroppo lol- 
^<^'li a trar fuori r arliolicria daile navi, si scordarono di quei duo 
maledetli vascelli conquistare. » 

Bosio, lU, 4)8, A: « Dieron comodilä ad Ucciaü di rin- 
forjare la migUore delle due galeolte.... e diportare awito voiando a 
Costanlinopoli.... Dal ehe i mati successt ehe appresto derivarono. > 

"° BBASTüHE cit., 7C: « Ucchiattj corsaire calabyoii....il csloit 
moine, ce dit on, et s'en allant ö Napla pnur atoudier, il fut pris, 
C( dcpuis se reaia: et de peu ä^eu se faisanl cortaire, il s'advanpa, 
WBiinc on l'a veu. Je groy qu'il prit le lurban pour plus cacher sa 
tigne, qu'on dil l'avoir gardi'e toate sa vie, Sans s'en defaire, que 
Povr aulre chose. a 

MARIASO D' ArALA , Dell' arte mililare in Italia dopo ü rUor- 
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Maggior disordine occorse tra i soldati iieU'ahboUi- 
nare !e germe dei mercadanli, cariche di lino d'indaco, 
d' oUo e di baracani, e vuole di gente fuggitasi in lerra 
al primo rumore. Nfe miiior conlrasto successe ai raa- 
riaari iiel far l'acquala quivi presso alla cala della Roc- 
chelta. Bisognö sliarcare tremila uomini in battagliacon- 
Iro la furia dci Gerbioi levalisi in raassa; e dopo lunga 
scarainuccia di sei ore continue levar 1' acqua a coslo 
dl sangue, perdendoci la vila quattordici persooe, e 
loccando piü del doppio accrbe ferile "'. 

[lefebbrajo löCO.] 

LQC giorni appresso in quello slesso luogo, ehe, per 
esser dcserto e lonlano, a tutli gli asselali pareva il 
piü acconcio.e dove niuno mai per solilo aveva tro- 
•vato resislenza, capilarono per altigncre le galöe fioreii- 
tine, venule da sezzo. Ma nei ritirarsi dcgii acqualoru 
sopravTennero di nuovo i Gerbini, e sbaragliarono Ic 
guardie COD lanlo successo, ehe, scnza conlare i fenti 
e i prigioDieri, slesero suU'arena cinque capilani, molu 
ufficiali c  cencinquaola soldali "'.  Chiccliefosse,  dal 

gimenlo, in-8. Fireoie. (85), p- 63: < Quel famoso catabrest Galeni, 
nalho di Cuiro wl golfo di SquiUace, il qml« fattosi frate. e preio 
da- Turchi ntW amdare a tludio in Napoli, rinnegö: e lotlo il nomc 
di OcchiaU diomtb terribile. • 

DI HAUKEHciL, XI,!I5:- W«ge-^Iy-» 
PAG   I,<poi.to,dip.33fcedai28allaane,pcrtutlo. 

<" M,v«M^ RosEO cit.. IH, II. 5: - La tcaramuccia duxb 
vretso ctii'/ue ore . ianla durondo ü ßr dtW acqua. • 

Cii:«, 68: • Nc restarono morli da snii. e feriti da xxr. • 
"• Bosio", H8, E : € Dei Toicani inlorno a cmto ciaquaiita ito 

wxUero, t tra esti cinque capitani, due alfieri, Ire sergentt« parec- 

chi gentilMonmi. a 
Ci»si, 70, 71: • (?uri di Firetwe a ÜKCndere in UrratenM 

eapo, ttnsa guida, iwso ordine nestuno, come H fine ehe ftcero to 

djinoslra. • 
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Modinnceli in fuori. per i'insolita resislenza di coloro 
avrebbe alineno sospellalo neirisola la presenza d'un 
qualohe imptgliatore della lenipra di Dragul. E di falto 
desso cra li, e dirigcva in pcrsona la giovenlü alle fa- 
zioni colle sue ciurmerie, quasi a dispello dei Mori 
Telerant ehe J'odiavano '". E pensare ehe il Medinaccii 
I aveva dmanzi, racchiuso in piccola isola, privo di 
«•arapo; e in yece risolveva di andarc a Tripoh per 
cercarlo ". H primo segno di ruinosa impresa vcdrai 
•'=«mpre pdla mancanza delle nolizie su! conto dei ne- 
""ci: perchö se tu non sai procacciarteiie, 0 SG aiiri 
ricusa fornirtene, arriverai ceriameule senza rimedio 
allo stesso punlo; cioö a perdere ogni buona occasio- 
"c, e ad incoDlrarne ogni irisla. 

[17 febbrajo <S60.] 

XXX. — Coslretti a scgaire la dirczione c gli or- 
«löi dei Medioa, e giä costernali dalle conlinue disdelle, 
"on vedendo mai Ira lanle riprove veriirne una a'ver- 
«'. luui i capiiani presero alli diciasseite di fcbhrajo (a 
roila per Tripoli, puulo obbiettivo dejla spedizlone. 
*«condo il disegno deiraono passalo, come se nulla 

'" CiiKi, 67: • AlU Gerb« coi Mori ti trovava Dragut con piü 
* ottocenlo Turchi. . 

NATAL COXTI, 3H: i Drognt non campaca di cerlo dalh 
•^i dti nostri, te kav^se H Duc« di Mtdim laputo irovarii pnienle 

Bosio, «9, A:«Di«i(toido DmgtU dt mera dalf armtUa cri- 
"»w rntkiuto mHaola deUe Gerbe era andalo mvUo nUnulo..,. 

*»"eW non potes$ero i Crisliiini avtre avcito ehe quivi pertonalmente 
»•öca»».. . Drajjui non dftle awiso dt te.... Diipiac<pte at Fkerc 

*?* *aw;rfei taputo, percke dalla mami o vioo o mortoicappare non 

^^^    NATAL Cojin ,3iteB. princ: «Tro»» i^wala/o errore com- 
U duca t;i Medina.... ehe non ti curö pu»lo... di conotcere i coit- 

»-ete [arse dei nemici. - 
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di nuovo inlanlo non fosse avvenulo. E sarebbero pur 
giunti a cavarne qu^ilclie elTello, dovc il Medina fosse 
stalo piü risoluto e piü accorlo. Andare avanli per a 
Piazza di Tripoli; posto clm l'allra. cioc la pcrsona di 
Draf'ut   si mellevauo dielro alle spalle. 

Tripoli non era forlilicata altrimenli ehe con una 
Teccbia cinta. non aveva presidio sufikiente, e poleva 
esser presa con presla batlaglia di mano. e un po di scalc 
lasciando pur al Caslello qualche allro giorno per ri- 
meuerlo colle ballerie o colle mine. Cosl promeltevano 
i cavalieri di Malta, cui era noto a palino a paimo il forle 
e il debole di quel luogo. dove per tanli anni avevano le- 
nulo presidio. AI coi.lrario il Medina voleva iralteoersi 
a mezza slrada quindici giorni per vedere alla rasse- 
gna chi era vivo, chi raorto, e chi perdulo, con allre 
miseric sue e conlrariclä allrui. Non lemeva  costm 
dare il lempo a Dragut di provvedersi mcgiio in Tri- 
poli: non pcnsava dare agio a Lucciali di rilornarseiic 
in gran brigala da Coslautinopoli. 

Ma lemperaiido Ic noslre considerazioni, suamo 
ai falti suoi, e vcdremo ehe giunto a mezza slrada 
pogßiasulla deslra, ed ordina a tutla Tarniata di dar 
fondo in im luogo chiamalo il Secco del Palo, dovc 
non ii porlo alcuno. ma bonaccia perpetua per ogm 
stagione, aoche nclle grandi lempeste. Quesia secca- 
gna corre quaranta miglia da levanle a ponenle, e si 
avanza  venli  miglia  denlro il  mare, composla da 
ampia plalöa arenosa, sollevata dal fondo circosiante, 
c circoscriiia da allo scaglionc quasi verlicale. AI o'* 
fuori della spianala 11 pelago s'innabissa, e al di denlro 
l'acqua si assolliglia sopra venti e dieci melri di fondo. 
digradando di un raelro per ogni miglio fino al liJo- ' 
marinari riconoscono agevolmente queslo luogo alle 
schiume bianchissime intorno ai lerabi, alla chiarezz^ 
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azzurrina deiracqua inlerna.cdalla incomparabil quicie 
dislesavi sopra. U quäle perpctua tramiuillilä ii conse- 
gueiiza necessaria dellc leggi nataraU con ehe si propaga 
r ondeggiamenlo dol mare; Don polendo mal, in quolla 
condizionc di fondale, svolgersi allrimcnli le graihli 
onde tempesto'se, ma solatanto le ondicelle di minima 
dimensione, e per6 innocue. Non marosi coi veiiti di ter- 
ra, pcrchö quesli gouliaiio al di fuori,eraettono quieleo 
un'po'di maricino presso al Udo; non coi vcnti dcl largo, 
quanlunque si voglia rabbiosi, perche le onde da essi sol- 
levale non possono propagarsi sul secco, ma dcvono rom- 
persi le gauibe e il corpo, urlando nello scaglione, ab- 
taltervi la tesla. e lasciar iranquille nell' interrio le acque 
segueali. AU'eslremo limile,tra scanno cpelagoj'acqua 
si nmescola e frange: ma il flutto islesso colla siia cor- 
renlia ti porta in salvo sulla dolce spianala. dove Irovi 
acqua suiricienle per ogni bastimeoto, e fondo incoulri 
buoQ lenilore di rena grossa. Üa lungi verso oslro vedie 
non vedi le basse terre detrAfrica, rilevate da qnalchö ca- 
panna e dai gruppi dt-lle palme; ed in Ultimo qiiel monle 
iraverso, die per esser simiie nel colmo alla schlena del 
giumeiilo fe diiamato dai marinari (iroppa d'Alys, ed ao- 
die Groppa dell'Asino. Le tiolizie speciali di qiicsfo mare 
bonaccioso, e le ragiooi del fenomeno non ignole ai no- 
slriamlchi marin!, anzi espostealraenolncoiDpcndiodal 
MachiaTelli, dal Bosio e dal CresceDÜo'", vadano per 

'^t CipiTA» Pi«io M*cai*v»Ll.i, UtUra al tignor Daca di Fio- 
i rm« digaliaalUtvOa tra Palermo n Traf^.i adüi xr di mag- 

ff» <560 ilra le leUer* rtel Priodpi, lo-V- Vcnezia. t56J. t. I. 
p. m B iDed.). BibUCasaDal. K. Hl. «7): . Andan a wfcar« ai 
UuoQni del Pflto.... ch« tom wl ti.«» M viüggio ehe i da TripoU 
OJI0 Gerbe AI quäl tercQ.... » va ticuri di poltrUt Irovare. et ti co- 
nojc« al fondo et alla bonacca. »rtri ehe l' uomo abbia mla del 
tamo. cm oani fortma di man a ta!varti. . 

BOSIO cit., Hl, 419. D: • *•' '^"^^ 'J^ *^^° """* ""^'^ 
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appendice ai lavori del chiaro coniincndalore Alessün- 
dro Ciaidi, raio nobile conciltadino, da lutti riconosciulo 
mneslro di quesli sludl "*. 

[28 febbrajo ^5G0.] 

Dunque al Secco del Talo, durando le rassegne, 
gl'indugi, le minuzie e i lempi contrarl (raoleslie ora- 
mai consuele), passarono quindici giorui; o crebbero le 
malaltie, le febbri e la morlalilü della genle. Si novera- 
rono in cosi breve intervatio duemiia morti; non solo di 
marinari, di soldati e di uomini volgarl, ma di prin- 
cipalissimi signori e capitani; ira i quali fu suL puiilo di 
raorire i' istesso Giannandrea, e di falto in pochi giorm 
pur di ilusso venne a morle il coloanello Quirico Spi- 
Dola, cui il Doria nel mellersi a lelto aveva lascialo il 
comando delle sue galöe. Cresceva col mal governo la 
confusione dei governati: e nella medcsima tranquilliiä 
deU'ancorajigio per forza di veiiti mai piu veduli, e por 
negligenza di ormeggi non proporzionati al bisogno, a!- 
cuni navigli sferrarono a riscbio di perdersi. Uipeto 
sferrare nel senso iiitransitivo, e lalvoHa prenorainale, 
qui dove mi vien bene allegarne gli esenipi dei marinari, 
i quali nelle faccende proprie del loro mcsliere devorw 
godere autoritä altreUale ehe classica. Ne cilo parecclii. 

porto. ttaiile ia poca forxa choVondedel mare potsmo aoera in qu(t 
baui fomdi. t 

CBKSCISTIO, PorloUino, aggiunto in fioc alla NautüM, ia-i. 
Roma, *602, p. 21 , lin. I: « Oalta Rocchetla deile Gerb« tira«do 
}>erSctrocco migtia ivnti, rentra neue tecche del Palo,dofee bonit- 
sima ttamsa per navi e galie per ogni lempo. Trovasi a Maetiro Tra- 
montana, quäl non i da temere. trocandoci bene ormeagiali. > 

"• CoMM. AtsssA^nmi CIALDI, Del tnoto ondoto del mart, « 
äelU correnti di esso, !• -8. Roma, (SBti, p. 170 e segg-, dove (»arla 
di casi Eimiii; e speciairacDle dei Secco del Beito per on »liro 
fitto Qarnio par dal Busio, III, Hi, D. 
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il primo del ßosio navigalore e storico, ehe al noslro 
proposilo ne scrive con quesle parole "'; « I lenipi cosi 
furiosi si messero die per meraoria di aicun marioaro 
tali in quel Secco mai veduti non si erano. Posciachö 
se bene ordinariameiite ö siimaio quel Secco coiue si- 
curo porlo, stanle la poca forza clie le onde dcl mare 
possorio avere in quei bassi fondi, alcuni vascelli non- 
dimeno furono costrelti a sferrare. E lale fu 1' impelo 
del mare die Irovandosi la nave Imperiale, capilaiia delle 
allre navi, sorla vidno a! galeone della Rdigione, sfor- 
zala dal furore delle onde, con qualdie mal governo 
dei marinari suoi, uriando ne! delto galeone, si ruppe 
e si fracassö; noD riceveiido perö il galeone qnasi danno 
alcuno, per essere di fabbrica saldissima. Onde parve 
rairacolo ehe egü non si perdesse, corae la delta nave 
Imperiale si perdeite; la quäle si fattamenle sdrucita e 

'-• GiACOM Boäio (car.diMali«). Stnria del suo Ordinr, HI, 419, E. 
CiRSi cit., 80: " Cote ttraniuiaie, amlrart venti, conUnue 

malatlie, e disfcrramenli di vasccUi. > 
GUNSASOBKADOBIA. Manifalo tecondo, dalo da Candia il 

dicinque di oltobre 45T0, pabblicato nel Sagoialore. in-8. Roma , 
4845,11, 3fi2: « P"" ^ f""''" '**'''* '«"'P^*'" "'' b-anUto mi iferra- 
rono Ire gaUre di NapoU, cd una dei Negroni. • 

PASTE»» Arntata naval«, iD-i. Roma , <GI4, Vocab. In lln.: 
. Sferrarsi jig»i/lca ehe V äncora non e lent altaccata al fondo, onde 
Ü vatccllo va d«üe eporlato dal venlo....ed an-he quando dal venio 
i tfonato a ieparani daile eonurv9 d^ * ¥*«'•' do«« forluna. . 

STBATICO Yacab. m (rt iwfl»sdi Harim, in-i. Milano, <8I3 : 
. Sterrani un xxuceHo H dice qwuxdo V ä^cora non e bcne aiUiccata 
ai fando. ed il vascelio va dov€ 6 porWto daOa correnU!,o dal vcnto, 

0 0 tepararii dalU conterve. • .    .    »T     .-       r-, 
P*MiLLt Yocabol-trio di Marineria. la-k. Napoli: < Sfer- 

rarti eol« perdere la tenuUt dei {trri p^ impelo di uenlo.... Sferra- 
U^edic»i,lventoimpeluoiiuiino.capactd,farearar0.M 

FiscATi cap tiiVaäceUo. D<2ioaano dt Manna. 1D-I6. Ge- 
•ova, 4870: - 'sferrare e vmir meno della Mcore, quandoceuaao di 
farpre$a nel fondo per impeto di taOo. » 

35' 
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rolta ne rimase ehe si afTondö. Awegnacliö essendosi 
poi quielali alquanto i lempi, prima ehe ella finisse di 
aodare in fondo, fosse dalle galere rimorcliiala piii versu 
lerra ad incangliaiia: dove le gcnli, le armi e le arti- 
glierie si salvarono; rimanendo perö quasi tulte le mu- 
nizioiii e le vcitovaglie in preda del mare. » E non fu 
sola iielle gravezze la nave Imperialc, clife altri ed alln 
grossi bastimenti patiroiio avarie, e fecero gettilo e 
sperpero, massime dei corredi di ricambio e degli 
abeli di rispetto"*. Sbigollimenlo di animo, rilassa- 
lezza nella disciplina, litigi per frivolezze, investimenti 
e perdite per negligcnza: altorno i rottami, e a quando 
a quando ii tonfo dei cadaveri ehe si giüavano insac- 
cali nel mare'". 

Supreoio rifugio gli aülitli aU'eslremo di tania di- 
strelta trovarono nel conforLo dei sacerdoti, soUo la guida 
del vescovo Arnedo, eletio di Majorica. e cappellano mag- 
giore deil'armata. Essi agü spedali comuni sui grippi, essi 
nelle corsio del galeone di Malta, essi nelle iofermerie 
parlicolari di ciascun navigüo, al pubblico servigio 
degli iiifenui, comc giä prima in Afrodisio. Da Itoma 
erano venuie ampüssime facoUA e grazie spirltaaii per 
chiunqueapparlenesseall'armata, e icappcllani ne erano 

'"' CBE3CKHTI0, jVfluXifo(Hl., 7: • MaUria di legname, abeto. » 
I marinari coi nome di Abele int^ndooo fuäli lunghi, grossi, ri- 
ciondi c levigaii, da Tarne alberi, antenne, verghe, pennooi, pic- 
cbt, raade, spigooj, astn, butUvaDti e sioiili, pcrchä ordtDaria- 
mente sogliono esscre di tal qualitA di legoame; e De portaoo di 
riserva e di ricambio per ognt rispelta. L'Abele rluoito in fiscio 
piglia U nome di Dromu e di Dara. 

'•' CiRsi, 73: • Compauhne grande.... tanla genle ehe morioa 
vederta buUaro in mare. > 

IDU , 81: • Infino al primo di mono, cht ci travamo fo"' 
mali quiri, poso irKno di dHCmiia uomtiu furona pOito dei fttci. • 
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i (iistribiilori *^'. Cosi passarono i qiiimiici giorüi del- 
l'iiiJugio, consumandosi Tarmala iiell'aspettare dalla 
pane di Sicilia il supplimciilo della geule e delle prov- 
vigioni, e il soffio del veulo favorevolc per aiidare a 
Tripoti. 

[I marzo <5C0.1 

XXXI. ^ Finalmentö all' enlranle di marzo 11 Mcdina 
polfc raccatlare quaictie notizia di Dragut da cerli Arabi 
venuligli inlorno con piccole barche a vendorc mon- 
loni, vegelabili, ed aUri rrnfreschi utili agii infermi 
cd ai sani: allora sollanlo, e ben lardi, per maggiore 
sua e nostra confusione, vennc a cavarne di piü. Seppe 
adunque come Dragut si era trovalo alle Gerbe, quando 
csso vi approdö la prima votla per l'acquala; e come 
da lui erano stali sollevali a ballaglia i Gerbini: seppe 
ehe Dragut medesimo, prevedcndo l'aUacco di Tripoli, 
era passato per lerra a quella volia, ed aveane riiifor- 
zato il presidto con duemila soldali veleräni, ollre al 
rornimenlo di molle artiglierie, muniziorii e Titluaglie 
per soslenersi alla lunga: seppe per fama pubWica in 
Africa doversi aspellare tra poco da Costanlinopoli la 
comparsa dell' armala oUomana. Turbaio vie peggio 

•^ CAMPAHA , 83. B, med.: • L' Wcrw di Uajorica ebbe in go- 
wnw rtuupedaU. ehe fu propwdufo abbondantemenle äi tutu le 

eoie mceitarie. t 
S\TiL CosT!, «6. B, med. 
BoJio. 420. ß: • Preitro.... di far tenire il goleone eomo di 

tI»dale....H rtcere al primo di marso H feee porlare il numera dei 
^orli,.,. pastarono dueyniU. • 

Inm, *S6. A: • Pionfamto tosfCdaU deW tkUo di Majijrica 

« della RfUjioM. • 
CiKKi 98: t II ginbilf^ di Sua SantUä assotveca benigna- 

«mie o^iHUlo.... fwrd cai debiti meszi.... e la maggior parle si con- 
fmarono e coinuwcarwio con graa dnosime. • 
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dagli avvisi, e seraprc piü scarso di partili, volle sentin 
jl parere degli allri. E percliö Giannandrea non era^; 
ancora levalo di lelLo, intimü la coQsulla sulla capUan:i 
di Roma '". 

Fiarainio da gran cavaüero accolse quei signori nell- 
splendida sala di poppa, dove per la magnificenza e leg 
giadria degli ornati dava nobil saggio delle arü bell 
sempre fiorenti in Roma; e per la ricchezza delle aron 
e la lenuta delle genli faceva testiraonianza onorevoK' 
al marzial genio di casa Orsina. Cola il Viceri esposc U 
notizie compendiose dei nemici e la condizione presenl- 
dell'armala propria: morlalili contiuua, venli contrari. 
Dragiit viciüo, Tripoii rifoniila. Esso in cuor suo di- 
sporava di vincere, e voleva non piü meltersi a qucH.i 
prova. Ma per uscir d'irapegnosenza vergogna, leggevi 
le note della gente morla, delle navi perdute, delle nm- 
nizioni scemale; e veniva all' opporlunitä di occupare !• 
Gerbe per agevolare l'acquisto di Tripoii. Lo secondj- 
vano alla scoperta don Alvaro de Sande, parecchi soldan 
del Ue, e piii di luiti In queslo senso Giannandrea, ein 
aveva mandato il parer suo per niezzo di Plinio Tomri 
celli gentiluomo holognese'"'. PÜnio in quesla occasionc 
parl6 di tornare alle Gerbe, e un altro giorno di an- 
darsene via, e poi un'allra volla consenli a fermani 

•^ Bosio, 420, C, B: • Ilprimo di marso....U Victri ratmiti 
Consig:io suo netla poppa detla galera capitana del Papa. > 

"• Ci«si, 81, ä3: • /l VKeri propote di andare alia Gfrbe—. AI 
parere del Vicere /u conforme il signor Gio, Andrea, don AbMTo, f' 
alcuni allri caoalieri. • 

ALFOüSO l'tLOA, La itloriadeUaimprfsa di Tripoii di Barbe' 
ria, tradotu daC D.TKBALUI. Venezia, Rampazzetto. 1566. Tal- *0- 
« Giovanni Andrea nondimeno viamdö a dire H suo parere tat PHni» 
TomaceUo bolognese. pcrvma di taoito oalore el ijiudisio, a di ckiß 
faceta gründe ilima. • 
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per ventiqu3ttr'ore''^ Cose diverse, ehe non si vo- 
[.'liuiio confonJere insierae, nö legare dal primo di 
ruDrzo al üieci di maggio tutle in un fascio con uoa 
sola ritortola'". 

Contro questo parere modestamenlc si contrap- 
posero i dac capilani di Roma e di Malta, ambedue so- 
stonuli dal pieno dei cavalieri, ehe avevano per venli 
anni fatto parte delia guarnigiotie di Tripoli, e ne co- 
noscevano minutamenle i muri, le porte, le strade e 
luito il dehole. Essi dicevatio esscr venutl lä per ri- 
cuperare quella piazza , e per togliere baldanza c ricetto 
a Dragul, secondo le eoramissioiii dei principi e il de- 
siderio dei popoli. II possesso di Tripoli, cilli graiide, 
helia, popolosa, di buon porto e di ogni coraodilä, cre- 
scerebbe riputazione e forza alle potenze cristiane, e ne 
loglierebbe allrellanla ai pirati. Le Gerbe cadrebbero da 
sfe appresso a Tripoli, nori alt'opposlo. Facile l'espu- 
goazione con sl belta armala e con dieciiiiita valorosi 
ehe pur resiavano in essere. In somma volevano far 
presto, pigliar Tripoli, guernirla, e via '"'. La giornala 
passö in ragionamenti e repliche, pro e eonlra, senza 
niuna deliberazioue. Tanto eransi oramai confuse le 
menii I 

[2 marzo tSGO-] 

Ua la seguenle matiina raunatlsi un' allra voUa 
sQÜa reale di Giannaudrea, presentc lui slesso sur una 

'^ PLIKIO TOMACKLU, Lettera a don Diego Oftit lopra ü oero 
•««wo detle Gabe. Di Bologna. »0 mappio, 15CI, Ira le L*llere 
dei Principi, ln-4. Veneiii, IWI, III, 136: « Non fu mai pottibila 
^' ondare a Tripoli.,.. ti molw di andart alU Gerbe. • 

**• CitLO pROUts, Ingegncri milit. botogneti, 9ö. 97. 
*•' Bosio eil-, III, iSO. Dr • Dopo il gttterolt deUe galer« dei 

^^po.... toccöparlare ai commeadator de Teuitres, jenerale dclta 
'^'^one.... di mtaviare alla voUa ii Tiipolt. • 
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seggiola alla meglio invollo  nel capperone, e riprese 
le'dispulecon quelle miove ragioni die ciascuno aveva 
racizlio ripensatc nella noUe, lutli deliberarono lü levar^i 
SQb'ilo da quello slenlo, e di navigare conlro Tripoli. Si 
era sull'ordinare il \iaggio e si allestivano giä i segnüli 
e le manovre per qiiella rolta, quando sallando fresclii^- 
simo il vcnlo da Levanle, si rivolsero ancora gli anioii 
del Medina e del Doria. I quali. sostenuti da don Alvaru 
de Sande, e da pochi allri, ferraalisi sulla prima pari 
della dcliberazione inlorno alla parlcnza iaimediaia, •' 
vedulo il vento opposto alla gita di Tripoli, e favorevol^ 
al riiorno verso le Gerbe, vinsero violeutcmente il por- 
lito per quesl' uUima direzione '". Poco dopo lulta l'ar 
mata, condoUa quasi da occuUa forza di fortuna avver 
sa, navigava col vento in poppa, lilando dieci nodi p^^ 
ora, lanlo die la sera medesima prima del tramon:- 
dava foado sulla tesla boreale doll' isola rtmpetto alla ca 
pilale cbiamata il Dazar '".^ion parleremo piü di Tripo 
li: la principalö impresa fe finila. Yeuiamo a quesl' altra 

[3 inarzo 9560.1 

XXXII. — I navlgaiori ilaliani dal medio fevo infi" 
al presenle hanno sempre chiamato delle Gerbe quelU 
isola ehe gli anlichi dicevano Moninge, Lolofagite c 
Glauconia"*; sl come gli arabi dicono Girbacli; e gii 

•" CiRsi, 83: « la matlina legvento. a du« dtl detio man 
perchi it wnfo era favorei^ole per U Gerbe ci mettemmo alta vela. 
e tJ medetimo giorno arrivammo ti a vmtidue ore. » 

•»» CAHPASA , 99, B., prin.: • L' armata tomö alle Gerbe, ovf 
diede fondo ai dite di mano. • 

"' C. PLISII SscuBDi, liiiloria naturalis, lib. V, cap. vii. m- 
fot Liune, 158". \\ 93, lin. ai • Insiilat non ita nrnK« hoc marut 
compSeclmtur. Clarmima eit Mmms. longitudine xixy m. passuum. 
taJitudtM xxr; ab Eratoslhene Lotophagilis appettata. • 

SEI. AitKi.. Vicioi., De Vila et noribw itnp. roman. a Ce- 
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sp3gnuoIi,i fraocesi e gl'inglesi, secondo 1* indole del 
loro lingunggio, dicono Gelves, Zerbi e Jerbah. Tra 
tanle varicta, dove laiuno miseramentc si pcrde '", in 
queslo solo vengono lulli concordi, die ladimora siane 
infaastaaglisiraiiieri, come apparisce per iiiolii eserapi, 
comiDciaado dal greco ülisse, e venendo all' iberico Medi- 
naceli. La sua posizione, presa dalla Torre del Bazar» ö 
suH'allura seüentrionale di 33% 53', 30"; e la loiigiludlne 
occidentaledal meiidiano di Roma, di 1',20',±"; quasi ncl 
raezzo del cammioo Ira Tunisi e Tripoü. Isola bassa, 
senza monlagne, senza fiumi, in gran parle arenosa, 
lunga da ponente a levanle ventidue miglia marine, e 
qoasi lo stesso larga; di Hgura irregolare, e sotlosopra 
alquanlo similc al pesce ehe noi diciarao Razza Torpedi- 
ne. E quanluiique ella sia lulla dal marc per ogni banda 
circondala, pur dal lato auslrale la eslremitä de!!' isola, 
e specialmenle la coda, lanlo si awicioa al conlinenle da 
non lasciarvi inlerposlo piüdi un soUil bracciodi mare, 
pel cui mezzo con lungo ponte volanle talvolta si unisce 
^lla lerraferma. La bocca del canale vülla a greco si cbia- 
nia Alcänlara, o la CanUra; e segue dilatandosi piü e piö 
neU'imerno, infioo a formarvi arapio bacino ehe pel 

/ secoDdo canale giugne a sboccare daH'altra parle verso 
ponente: canale, non ostanle il ponte, nayigabile coi 
bastjmenli da remo, ed anclie colle galere, csseodovi 
fondali per tuUo di üue, cinqae e oUo melri. Aveva in 
luel lempo nna mediocre cilli, della i! ßazar, quasi 
iicl mezzo del lato boreale, residenza ordinarla del prio- 

"re Aug. ad Theodosiwnimp.. cap. ixi«- Scrrlpt. roni.colI.I, 634, 
S, E: .GallusetVoluiiatHuereatimüuulaMeaäigcqtuEnvoeOirba 

'•• GAHETTA «flifioio (tel Rtgno dllaUa. giovecB M agoslo 4875, 
P- 5008, col. prima, lin. Äi c segg.: • Gtrba. . 
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eine  cui davano gli Arabi il lilolo di Sceicco'-. Meiletc 
quauro lerre popolose, inlorno viUaggi e casa i: presse 
al ßazar il m.ggior castello. la cai torre m esl    a ^o a 
..omenla da lungi oscura e lelra i naviganti: ad oneal. 
iftö -e della noccl.eLb, a pooenle della Valguarme   , 

i rinconiro le Peschiere, e ad ostro un caslelluc     a a 
guardia dcl passo e del ponle >". Per !a campagna v U u 
vi, aranci e granati, selve di palmc spec.almeDle a e- 
.anle. da ogni parte il lolo. cui gh Arab. d.cono G   - 
dar, e noi diciamo B;>gola. La popolaz.one d. con ad;m 
e pescaiori quasi tuUi berberi, e nemici dei Turchi    - 

.H p„oP   Mico.LE A«Ani. Nuovi tiudl arabici ^ulia storia ä> 

,„..0 .,';::.«• .sei. ä, Geröi aiU. «"-^'""' "2;^«^^ 

. Vit 11 2h9 e '•e" • - Gelves, la Roquela a levante. t" 
?:ra i.'clSd"'ri•::.. U. t^re ö.l cnai äe Aica.tara, to. 
uiJnaZia le..rt.... a vo..ie.u äei CastiUoäos ^9«as-na^'l 
;."..« Voiju.rr.ra,, e,. Araliro Gigri. .1 Da^ ol Nor^' 
S9Ö, B. I. meJ.: • Boca dcl canal de Alc^intara enUt .*(« y titrro 

firma. haiia levanU. » 
DAPPF.R . Africa, In-fol. Amsterdam, 46*6. P- Z0<- 
DE  LA CRO.X.  Relation umwrKlte de VAfriqM anatnM t' 

«,o<ien.«,m-42.f5gur.Uone.4688.n.SU. ,^-.,tr- 
BELL.s.^«a5manlimc.in-fol.Par,g..n..Vni,tav .l..Z*r 

li  Malguan^cro. la Fortereue. Bourg el B.«r, Zaäuca.El A«.^r » 

.eoxe. UMonnier. *SBV-Tt. UI. 400: • U S^be /--'•'««-; ^"»^ 
dcl Golfo di Kdbcs.... coUivata in ogm kmpo.... r.cca ""»d««"«-- 
aWowH Berten,,^d dH« ««c mu«^man^««.Itomr«.«« "- 

.«„.(, . E pm allre nolizic dell'isola medesima. in diverse p«i 
^opera. Le daUMndice coplosa ed .ccurato Ne tocca^r^M 
nel wU S-cli«.-« a proposito dell' iropresa del Lorla Del 1K4 . e 
^e la p^hUeaz,one della Cornspmde..a di FcranU, Gomaga cm 

le Provincie modmtsi e parmew, aono (8U). vol. lU, p. Ul. 
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lo mi riporlo a! meridiano del mio paese, c !o lengo 
fier primo con lo stesso dirilto COD ciie allri liene il 
suo "". Per necessilä evidente chiamo i Uioglii come H 
cliiamavano i noslri maggiori carlografi, slorici e mari- 
ni, iD vece di accaltare nomenclatura esotica, arbitraria 
e moderna, di ehe largatnenle ho dello allrove '"". Dallc 
Lellissime Carle degli idrografi inglesi, delirieate con 
<oUilissima diUgenza a punli grandi, c per queslo hen 
•listiuü, raccolgo sulla eslensioiie del mare la posizione 
(lei porli, i rombi dei venti, i gradi dei meridiani. 1' al- 
lura dei paralleli, le scale dellc dislanze, le anomalie 
ttella bussola, gU scogü, i banchi, gli scandagli. i fa- 
nali, c ognia!lro soccorso della navigazione"': ma non 
imsso punlo seguirne  la nomenclatura locale, senza 
meliere sossopra tutte le nostre ragioni. Dastino a pift 
di paginn, come saggio, alcani dei norai stampali^nella 
receülissima Carla dell'Ammiraglialo brilannico'" 

»» A>DREA CoMi. eCiACOMO RiccHEnAcn, proressoH di aBtro- 
nomia ael CoDegio roraaoo. potisionegeograficadtiprincipaUluoghi 
di Iioaia,e de-iuoi contorni. in-4. Roma, tip. deRonianis, 4821, p. *: 
« ; nsulttitipolramo ettereda' buoni materiaii per la costruaione di 
um carta di quesla gran cittä, e per verifkare quelle cheesisUmo. - 

EFFEHERIDI astronomiche e Tiaulkhe: Comaitsance des temps. 
Per la riduzione delle carle idrografiche ingiesi e francesi al meri- 
diano dt Roma valga il segurnle rapporto: 
r.reenwich. occ. in arco ... 12*. r.\ ir. - in lempo ... Ob. W. W 
Parigios5er.occ.inarco...<0'. T, 3'. = in tempo ... Oh, 40, 25 

••• V. sopra, l, 207 e se^g. 
•« W. H. SJ.1111 , Chart of Ihc gulph of Khabt, Londra, 4861, 

tnle carle dell AmmiragUato briiaDnico. 
IDEU, The Medilerraneaen, elc. p. 90. 

*" WiiKissof Chart (rom Mehtdiah lo ras Makhahn. gran 
Mio, 486Ü. carte deirAmmiraglmto: . Jtrbah, Boukal aistle, Boukal 
Channel. Fort Ajir tU RocchelUS Zotig fil Baiar\ Fiibery [le Pc- 
Bchiere) CaUle. Fort Jtlis (fa Valpuan.iera}, Melitah. Sidi Snmur, 
Schour, Saiouk. Agim. Kalela, Polteri», TabiUa. Ackrab caslle (il 
Caslelloccio del ponte, cc.; • 

CDSUIUIOTTI. GWTTM WPiratl. — 2. 35 
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Rifacendoci ai nostri, troviamo l'armala in seuii- 
cerchio alla vista del 13azar, e dalla parte opposla giä 
in marcia uiia grossa brigala di arabi Maamiili, asse- 
giiüli a guardare la riviera e il castelluccio del ponle, 
perchö nian soccorso dal conlinenle possa penelrare nel- 
r isola. Inlanlo la nuova luna di raarzo ci riniena i con- 
sueti lempi variabili, e per qualtro giorni Scirocclii lanto 
procellosi, ehe non possiaino a niim altra cosa inlen- 
dere se non a sosleoerci sulIe äncorc al ridosso della 
Valgüarniera. 

[7 marzo 1560.] 

Abbouaccialosi tl mare,e calmato il vento, si ordina 
lo sbarco quivi stesso alla cala del medesimo nome.cosl: 
ogni nave e galfea meita fuori lo schifo col suo can- 
none, ogni schifo alla prima passala imbarchi un capi- 
laiio e venticinque arctiibugeri, nella corsa vadano del 
pari sollo lo stendardo dello schifo reale, alle squillo della 
tromba tuUi in un tempo colle prue inveslano nella 
spiaggia, le fanlerie giiazzino alla riva, forraino di pre- 
senle il prirao squadronetlo, c stiano in buooa ordi- 
nanza per manienere tl lerreno e per ispalleggiare lo 
sbarco dei seguenli '". Con questo la matiina del gio- 
vedlsettedi raarzo alla priraa passala diccntovenli pali- 
scbermi veogono in tcrra quasi treniila uoraini: i quali 
ordinali in battaglia sul Udo con due luoglie manicbe di 
stracorridori, corae farebbero i bersaglieri del lempo 
presentc, coprono le alture a mezzo miglio dalla ma- 
rina, e sUono in sugli avvisi per lenere discosto il 

'•* Citül ,65: « /« ehe modo aveva da ditmonUir la genle.-.. ntUe 
firimetchifaU aitdaitero i capilani con vfnücin<iua archibugeri.... 85) 
Dunque ai utit di gior^di mattina ti dismottUi. m 

Bosio , i24. A; • Giovedi selUmo di marjo leierdlo fu po- 
1(0 iti terra.... i 18, Bj Schi/1, capifam", lergenU, venliiualtro toUlali.» 
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,>cmicü•"^ Poi di mauo in mano gU slessi schifi rilor- 
evano le allre genU. gli allieri, ie band.ere c qaat- 

Voezzelti da campagna '-. In leir online e m poco 

corrcdo diecimila uomini: i quali. per ess ora gu 
torda, e per non avere riconoscmlo ancora .1 pacse, 
I>3ssano quivi la noUe all'addiaccio. 

[8 mano <5Gi).] 

WXm _I„lanloloSceiccodeirisol»,cd isuoi con- 
.glieri.dWersamcnte Ira loro dispuundo d. <iue^ » 'U^ 

stra,ano co„ -^^ -=/'»»;,; °' ,1 JessUi di pa.- 

deT^i a,a  e avef,do ud.lo ehe le noslre fanlene erano 
1112: iotermicce, 0 come d.cevano mez.o »orte. 

iue gran mamcht di archifcuflm .ag^^aatun     t" 

ti^Ueria da campagna. • i9*)- 
c«»pa3nache^(^««"ofc«'^«';;;"   .^^ rf3  "«.paffM com« da 

quakhe pesM da campagna. • 
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volle provarsi a comballere. Avrebbe coslui dovulo an- 
chc sapere come le gcoti istupidite e alTranle IIJI mal di 
mare prestamente ripigliano leoa e vigore, subito ehe 
pos5ono mettere piede sul fermo, e respirarc in lerra. 

Müllo meglio dopo buon pasto e quielo riposo (seoza 
lasciare per turno le guardie e le consuele diligenze) si 
levarono i noslri la maltiiia gagliardi e ardiinentosi, 
come se non avessero palilo mai !o slrazio della mareg- 
giala. Prese le anni, duemila corsero a guardare di 
riiiforzo il passo della Canltra; e gli altri ottomila mar- 
ciarono verso la capitale dell' isola a! castello dt'Ilo Sceic- 
co'". Silenzio inlorno, niuno aU'inconlro, raarcia 
guardinga, fde serrate, lulti inlesi nell'ordinaDza, quan- 
tüiique stimolaii dalta sele. 

La sera innanzi lo Sceicco aveva mandalo aicuni 
iiomini a ricoooscere il cainpo, ed a parlameDlare col 
Mcdina, offerendogli rinfreschi ed amicizia, a patlo die 
se ne andasse subito subito: ma essendogli stato rispo- 
slo ehe si voleva priiua fargli uua visita al Castello per 
ringraziarlo in persona dei favori, e per Irovare la co- 
raoditi deH'acqua, esso capi ehe gli bisognava venire 
alle mani, come volevano gli arrabt)iau de'suoi consi- 
glieri. SIessosidunque pienamente rielle mani di costoro, 
raunö gran gente, e anJö a far testa Ira i palraeli sut 
passo di cerle cislerne, dovc sperava racilmente oppri- 
mere i nostri, asselali e riarsi dal sole africano e dalla 
marcia pc'sahbioni, qaando si sarebbero disordinali per 
bere, come piü volle in quel luogo medesimo, e per si- 
mile maniera era suecesso. 

Ma agil oilo di niarzo, dove noi ci troviamo col 
discorso, le cose andarooo luitearovescio: niuno sbao- 

"* Ciisi, 86: t M mattiaa ehe fu venträi agli olto.... fece mel' 
Urt UgtmU ia ballOQlia per marciare.... ottomila fanti, (aptü betLt 
fjente.-.foco u ta eonosema il patire ehe aveoa fatto. » 



^ m-.no 1560.] GAP.  F.  ORSIN!- 389 

(lossi alle cUterneJe occulle insidie reslarono delusc, e 
b forza aperla supcrala. Non mica, come dice t;iluno. 
ehe i Gerbini fuggissero via alla prima comparsa delle 
schiere crisliane, o alla prima prova della loro lerape- 
ranza: ehe anzi sLellero intrepidi. c dieron dimostra- 
zione di valore disfieralo. Non essetido piü di venlimila 
coD pochi archibugi e pochissimi cavalli, nondimeno 
si giuarotio sopra ai noslri squadroni, raenando scigri- 
gnate, punle e rovesci di scimitarrc, di zaga^lic e di 
falcirii, a corpo a corpo, seiiza curarfl ferile o inor- 
le, tanlo sol ehe polesscro rompero i quadrati. Mi 
loriiala loro vaoa ogiii prova. e cominciando gi;i pt-r 
fiancoa fnislargli l'arliglieria di campagna, balenaroiin 
a un iratlo; e poi via luUi di graa corsa, lasciaodo siil 
terreno circa dugenlo morli, c piü del Iriplo fenti. Ira 
i noslri caddero venlicinquo dei primi, e una irciilina 
degli ailri; noverandoci un capitano. ehe morissi it 
giorno appresso per grande squarcio di zagagliala. 

i9 marzo 4560.] 

I vinciiori irincerali sul campo mandarono inii- 
raando la resa al casiello, dove ie cose dei Gerbini e delio 
Sceicco-pighavano giä luU'altra piega. I! partilo degh 
anziani pacilici ed esperli rimonlava sopra quello dei 
giovani fuggiaschi e avvilili. Subito essi stessi spedivano 
firalori, chiedevano parlamento, davano oslaggi, e con- 
chiudövano la pace, solloraetleudosi lo Sceiao e luUo li 
popolo deH'isoIa al dominio de! Medina in nome del re 
dl Spagna, colla promessa del inbalo medesimo cho 
prima pagavano a Dragut per coolo di Sohmano. 

Gli filorici orieolali poco o nnlla aggiungono ai no- 
slri inlorno a questi successi; chö Tepoca presenie 
scorre ira le piü oscure oella äloria loro. tt cavalien; 
Giuseppe de ilammer nel noslro tempo, unto cono- 
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scitorc della lingua e lelleratura edila ed im?dila dci 
Turchi, conie tulti sanno, non aggiugiie parlicolari di 
rilievo alle nolizie degli storici occidciilali, ehe compon- 
goiio anche per nie la base della narrazionc; e conliimi- 
menle sono ricliiamati con lui e senza di lui nelle tiote" . 
Dagli Arabi odierni non possiamo sperare nulla di nic- 
glio: e dai Irapassali abbiamo due soü brandclli, chequi 
inserisco alla leltera corae mi sono slati gentümenlc 
favoriti dal preclarissimo professorc Miclieie Amari, 
nel quäle la ingenila cortesia cresce lustro al sapere. II 
primo brano fe dello storico Dinar, ben noto agii orlenla- 
listi, il quäle neli'anno 1G81 scrisse molto confusamente 
dei faiti aiiteriori; si come ncl caso presenle a propo- 
silo dell'uHImo principc Ilafsila di Tunis! dice cosi'": 
« SlreUa amislä correa tra questi e Dragüt pasci-'; 
QuanJo Dragilt mosse contro l'isola delle Gerbe, il sul- 
lano Ahmed lo fornl di vettovaglia. {L'isola) si era n- 
bellala da esso (Dragüt) per lorti ricevuU; onde la oc- 
cuparono i Crisliani per sei mesi; e fu überala per mano 
del pasciä Ali, mandalovi da Dragiil. > Appresso viene 
il ßagi non meno conciso nei falti, c piii confuso nelle 
dale, conquesteparolc'": . L'anno 957 {30 gemi. i5ö0 

'" GiräKppE DE HAMMER, Sloria delV imperio osmano, esfratla 
la maggior partc da manoscrilü ed archivi da nestuno per to mnaa%i 
usati. Opera originale tedesca, recata la prima voUa in italiano 
io-l6. AnloBfilli, Venezia, <830, vol. XI, p. ÄSG, c segg. 

"• IBS-AKI-DISAR , sopricctiiamato EL-KAHISWASI , Libro diM- 
levoie $ugU aovenimenti delT Africa e di Tunin. Alla pagina 161 de! 
teslo srabico, capitolo rlel regno di Abu-el-'Abbas-Ahmed, Vollo 
io francese dal PELLISIEI et REMüSAT, EjrjAoraiioH $cietUifiqiu de 
FAlgcrie, tcicnca Aiitorif/uw et gfographiqmes, in-4. Parigi, 4845. 
— II testo arabico dura inedito. * 

'** BACI, Compendia della Storia tunUina inßKO alfamno eo- 
rnme 1837. Slampato a Tauisi, 12S3 (1866), p. 87, e seguente dcl 
teslo arabo. 
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aICS genn. 15.'}!) i Napolilani, i Genovesi eJ altri ii- 
ruppero in Mehdiah: presero quanlo e quanti erano in 
essa, la distrussero. c andaronovia. Indi alcuni abitaüU 
a poco a poco vi ritornarono, e in ccrto modo la npo- 
polarono. Essi {Napolitani, ec.) si insignorirono anco 
dellc Gerbe, si empirono Ic mani del bothno faito (m 
questa isola\ e dlmoraronvi sei mesi; a capo dci quali 
üragüt pasciä liberolla, e di li passö a Tripoh, e presela 
il 958. » Apparisce evidente la grossezza di costoro, 
ehe in quattro righe male arruffano i fatti di moUi anui, 
nfe meite conto il ccrcarnc di piü. 

[43niarzo<560.1 

XXXIV. — Mercoledi tredici di marzo enlrava l'eser. 
cito cristiano nelDazar, la guarnigione europta rilevava 
la moresca dal caslelio, ie galcre facevano salva, e gli 
stendardi della Spagna saüvano sulla gran torre. Hiaperti 
i mercati, tutti conlenli; mcno alcuni pirati lurclu co- 
slreiil a smucciare, e meno parecchi soidali cnstiani 
impediti da! rapire. Tra qucsti vuolsi npeiere il falto 
di uno spagnuolo, chiamato Ordugnfez; il quäle, üeluso 
nella speranza del bottino, giunse a lanto besliale acce- 
caraenlo (come esso stesso confessö penlilo prima di 
spirare),die, diccndo oon essergli possibilcsopporlaie in 
pace r amicizia coi Cani. mise inano a un colitllaccio, e 
dandosi nel petto s'ammazzä'". Di lali slranezze, nchia- 
raandoneora Ie impressioni ricevulenelmio animo per 
molti esempi anticlii e per certe osser^azioni moderne, 
dico adesso die quando occorrono in aicun luogo, oon 

- Ci«-! 98 • . SulUo II Jjwne ta voce tra sotdnli ehe li era con- 
tlnw Vaccordo. il ehe diede noi. poco dispiacere alla maoginr parUs. 
rt alqwxnti per düpfHo buttaüa»o U «tatop^r Urra.Mauno. ch« n 
tkiama Ord^nes »paffnitioto. dic€^ cht ncn era poirifc.1« ehe - •- 
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restano solilarie; ma natnralmente pronoslicano e soiu 
seguile da allri disordini e da niaggiori sventure. A 
certi estremi non si irapassa, nö anche da ua solo, ncl- 
t'umana socielä, se non quando gli animi dcHe masse. 
riputate degne di lali spetEacoli, siaiio pubblicamcnlc al 
sommo della perturbazione; e per ciö slesso disposli a 
fare o a paiire appresso di peggio. Vedremo tra poco 
quanti allri saranno ciechi e violenti conlro alla propria 
e contro alta pubblica soliite, al pari e ferse piü dello 
sciaguralo Ordugnez. 

[15 marzo 4360.] 

Comiociamo dal duca di Medina, il quale, invaniti 
degli Ultimi vantaggi, alla prima aura di fortana si per- 
de. Avrebbe faciimente polulo pigliare oslaggi e guide, 
rifornirsl di villuaglie. lieniolire il vecchio cassero, to- 
gliere ai Gerbini ogni baldanza in due giorei; e dentro 
uü mese pigliar Tripoli, e tornarsene viUorioso in Sici- 
lia. L'arraata ottomana, di ehe egii sapeva gli appresla- 
menti, noosarebbesi mossa cosi presto per impedirgli la 
conquisla; nö poi si sarebbe ardita di riscuolerla, slando 
di fronte ai Turchi il presidio, e alle spalle rarmala Dostra 
lutta iirliera.Coslui airincontro deiibera di fermarsidue 
mesi alle Gerbe per pianlarvi nuova di fondo una bella 

lessc topportare pace con cani, mise mtno a un roI/((iö e dandosi nel 
petto $ amina27ü: benchi innami ehe spirastc Ji convert't; äiceado 
ehe it diavolo V haveoa accecato. > 

Bosio, 485, D: • IMaspiacquo Vaccordo. Si era pubblicaio per 
Vesercilo ehe il Vtcere voleva tpianare il easlello. e saccheggian, e 
dare H guaslo aW isota. E f« täte il dispiacere ehe se ne preae m lol- 
ttato tpagnuolo chiamato Ordognei, ehe se ttCMSO ucdse. • 

NATAL CO^II, 346: « Vegfjendoti toUa di l-occa Ut preda, wir) 
SpajHMoU} per so\xrchxo dulore con urt pugnale da «n conto alt altm 
Il trafitse. Morte a (• infame avarisia e dtiperata pajsia conve- 
nienle. • 
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forlezza. La slcssa cecilä dimostraiio gli allri trc, ehe 
insicme con lui danno il noine ai quattro baluardi, e ne 
sostengono i lavori. I quaü signori de'nuovi baslioni si 
ciiiamaoo Medina, Doria, Gonzaga e Tessieri*"'. 

II nome riverilo degli Orsini avrebbe dovulo tro- 
varsi di mezzo agii altri, secondo il suo grado e bandiera, 
cerLamenle innanzi al Tessieri e innanzi al Gonzaga, se 
egli avesse voluto attivamenle spingere la stranczza dcl- 
l'opera, Ma col fallo contrario esso slesso ha cliiarito la 
posterilä di non averci consentilo, pensando per fermo 
tra sfe onori cotali non essere da lui. La quäle dilicata tem- 
peranza come non reca meraviglia a clii ricorda la sua 
condoua duranle la guerra di Campagna c le brighe del 
Moretlo, cosi meglio ne conferma la nobillä del caraüere. 
Vedelelo inleso al dovere, senza offendere le opinioni; 
soggetto airautorilä, senza eccilarla agli eccessi; e ciö 
pure a coslo del suo privato discapito, c di esser lenuto 
zolico e slrano da queüi ctie allora riputavan so stessi 
avveduli e saggi. La corrente in piena voga seguiva !c 
visioni del Medina: ma a chi penetrava nel secreto dei 
pensieri era  evidente ehe la fabbriea  della forlezza 

»« Dos Lrvä DKL MvBUOL CABKVAJAL, L'Africa. in-fol. Grana- 
U, 1573. ü, S98, A, 2, An-: " Jmn Andrea con la gcnle de sui gale- 
ras tamo a cargo de haser w, cacaltero: el Da'iue cm U>i espafuiies 
otro: Andrea da Gmiaga con la ilalianes otro: y toi cavallcrot de 

KU Juan olro. > 
ßosio cif-, *», E: < Fu potto mono a fabbricare il fort« con 

qualiro bai»ardi reali, il primo chiamato daia Cerda.... ü ucondo 
funominalo Doria.... U terzo eOte nome tan Ghvami perche tocco 
farlo al gran commendalore {de Testiert) co» U gmli delUi ReUgio- 
w.-. il quarto delto GomMga. H vecchio catUllo (u chtamalo FUip- 
pakasar. • 

CiBM, 101 : « Venivano a etsere fputltro cmtgümi-— *»tta 
Porte del mare « a'-ciitgeca quasi a itella, e volgeaa in Mio da miUe 
PUfi. > 
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non poteva servire ad altro se non a discolpnre gli cr- 
rori precedeiUi ed i faturi. Cosi l'intendeva l'Orsino; e 
cosl in quei giorni medesimi, quasi profetizzando, 
scriveva da Malta 11 celebre la Valletta; e regislrava uii 
Leiringegno spagnuolo nel sonetlo ehe il ßosio ci In 
conservalo "*. 

[n marzo 15C0.] 

La forlezza presa a fabbricare presso alla capilale 
dell' isola era siaia disegnata sopra !a peggiore di tutle 
le figure ehe si possono descrivere intorrio at cerchio, 
perchfe meno di ogni altra adatla al fiancheggiamenlo cil 
alta difesa radente. Un recinlo di mille metri in giro col 
Tecdiio castello nel raezzo per maslio: quallro corliiie 
di dugencinquaDla melri per ciascuna; e quallro bastioni 
coi loro cavalieri negli angoli. AI maslio per onorc 
supremo diedero il real nome di foric Filippo; ed ai 
quatlro baluardi i nomi dei quallro Signori ehe ne pre- 
sero ii carico. Dunque una forlezza quadrala, sul Udo 
del marc, senza porlo, seoza acqua, scnza lerra,senza 
muri: cssendovi le corline e i baslioni rilevali di rena, 
pali e fasciiie; e ii fosso cavato pur nella arena cede- 
Yole, e luUo l'edificio suHa rena. Neil' ioterno baracchc 
di lavole per alloggiaraeiUi c magazzini, c specialmente 
le cislerne vuote, nelle quali bisognava portare acqua 

»" Bo5iocit., MI, W6, C: mProfelia dtl gran maettro Valletla, 
il qmüe predisse ehe i* armala cattoUca tarebbe sopraggiunla e rotia 
daila iurchetca.... e tonelto, nei quäle ti scuQpr» V inlensione, per ti 
g%tale fu fahbricato il forie, e fu chiarissima et infaliibiie predition« 
del ftiu ehe poi ebbe: 

9 Qual fue eX intmto para tal haserte ? 
Disculpar otros yerroj comenpadöi. 
Quederä a'guno en ti? Lot detdichadoi. 
A que fia? A isperar priiwm o «lufl-i«. • 
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ila lonlane sorgenli. Misera condizione di tanla genle per 
Jue mesi nella strana opera. 

Quaicuno oggidi leggendo il nome di Plinio Toma- 
celli, incastralo da! Promis nel novero degli ingegneri 
militari di Bologna, polrebbe sospeltare ehe egii stesso 
sia stato Taulore del rovinoso disegno e della nuova 
fürlezza alle Gerbe'". Ma ad onor suo possiamo dirao- 
strare non doverglisi colä altribulrc allro carico se tioii 
di sorvegliare i lavoranli di quel baslione ehe porlava 
il nome del suo principale, e cbiamavasi il Doria. Plinio, 
gciuituorao bolognese della discenderiza coUaleraie di 
püpa Bonifacio IX, era presente all'armaia, godeva di 
«lolta ripulazione, aveva falio da maestro a Giannan- 
drea, e contiouava per volontä del veccliio zio a diri- 
gerlo comc consigiiere c moderalore ddle sue prime 
spedizioni"^ Kon per qucsto fece professione di inge- 
gneria nfe di arcbitellura: e quel suo Discorso conlro le 
fortificazioni dt Bologna, rimaslo inedito nella sua pa- 
iria, dimostra lo sludio da lui poslo inlorno alla popolare 
economia politica, non sopra le lecoiclie dottrine mi- 
iilari. '   ' 

149 marzo 1360.) 

Tulli i contemporanei attribuiscono il disegno e la 
iuprema direzione della nuova foriezza all' ingegnere An- 

•*• CARLO PROMIS. GU ingegneri e gli Kriltori müilari bologneii 
^tl jecoto xr e XVI. in-8. ToriDO, *863, p. 03. 97. 

**' PL15I0 ToBACiLLi, Ult^a rtt «jjnor Diego Ortis. TraqneMe 
*> Principi, io-8. Venezia, appresso FrancCsCO Zilelli, 1581, III, 
*W, priDc.: • II Vicerhallendeva porö temprc a provtedere it tua forte 
*^ veitovaglia, mimUiom edacqua.... le galere tmpivano le ci$lfrn« 
***««ito barili d<Kqva ogni glomo.... Ella bensaeheper eoruigtto 
*><* non tipolesse reggerel'armata. non $ervendo io in coMdiinar«. • 

IDEM, Discorso lopra la fortificaiiKinediBolegna, fatto Tanno 
'*W. Uss. lila bibi. deil'lslilulo bologo , Miscell di tloria patrta. 
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tonio Conli, uno diquei tanüllalioni ehe allora seguivano 
gli eserciti di ogni naziorie'"'. Uüiaraone i parlicolari 
dal Cirni, ehe eravi preseote"': « Per questo dunque il 
Gciienite fece fare il disegno da Antonio Conte ingegoe- 
ri, e subito fece metler mano a bvorare. Fece tratlare 
coilo Scecche se poteva avere una gran quanlita di Mori 
per  polergli  far iravagliare col pagamenlo; raa non 
cssendoci ordine, si risolse alla fine di farlo fare a'sol- 
dali. Fece venire una quantitä di cameli, accioccli& por- 
tassero la lerra rossa per impastare, chö inlonio al Ca- 
stello non vi era se non rena, e bisognava condiirla pm 
di düe   raiglia discoslo. Eravi assaissiraa comoditä di 
palme e di olivi: e coii quei tronchi dellc palme, interi 
e spaccati, faccva fare le incavicchiature per ogni bauda. 
Ecccllo un braccio incirca, sotlo lerra per tulto b pic- 
ira; ma tenera, e sotloposla al piccone. La genle tede- 
sca, per essere piü indusiriosa e iravaglianle, la misse a 
fare il fosso a forza di picconi. H signor Gio. Andrea 
comc qiiel cavaliore ehe haveva honoralissimaraenle ri- 
spoato in lalle le occorrenze dell'irapresa per complire 
e col vnlore e colla prudenza in ogni opera possibde per 
servitio di Siia Maeslä. si prese assunlo di fare un ca- 
valiere. L' allro il Generale diede a fare al geoerale dell3 
Rellgione con la sua genle. L'altro a gh Spagnuoli, «•' 
r allro al signor Andrea Gonzaga. Di maiiiera ehe re- 
nivano a esser qiiallro, con intenzione di farvene poi 
col tcmpo un allro in marecol suo molo verso lianion- 

'• CAüPANA, <00, B, med.: « Formatxi il diitgno del fort« Ait- 
tonio C.-/iJi tngcgnero... dae giomi dipoi fu commcialo a lavoran* 
cote (Usitlensa di Bernanlo Aldana e Sancio dt Ltiva. • 

NATALCOSTI, 3W, B, princ: ««DMaflMcjpw lo Jpoa»' 
ad Antonio Conli twfwKe buiegnero, ordiaandogli ehe ne faceise u" 
disegno: e vedtüone il modeüo. lo jwepoje lUla cura del laooro. » 

«* CiRSi, 400. 
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U,u, E per ora da quella partedel mare il Caslellosi acoin- 
jeva quasi a slella, e volgeva in luUo da m.Uc pas , o 
Laaia ordinarie. come vogliam dire. Cosl con grand.s- 
sima solleciludiae e cura si atlese al lavoro. . 

All, diciannove di marzo, seco..do ,1 n>°«°f'=' 
Com,, in due giorni preparalo alla grossa ü"='-e • « 
d, legno, il Medina con solennissima PO";P\e» ""^ 
al posto la pielra angolare; e appresso me lev aM < - 
reine'della gran fabbrica qnallro f • '; """"^^ 
dal Campana e dal Bosio, Bernardo d, Aldan , Sanc o 
di Leva, Cesare Visconli e Carlo d, Amanze     Lav ro 

faslid,oso di soldali in  8»""^»; "°\^'r'f„'," „1 
conio volu.0 preslare 1' opcra loro . ^''^l"\'^^'^'^^ 
lanioper somma ßrazia perraeltevano la vetlu a d te 

loro beslie. Bisognava rimenare .utlo da 1•8N P-'M^sc. 
na, innno a un po'di lerra per impasiar a "   / "  f^ 
luogo. Ci6 non perlanlo ai vent.c.nque d,   pnle .1 or^ 
era ridouo in condi«one di polers, dilendcre   e n en 
iravano di presidio duemila tanl, ira ^P^f"">''' '^^^^"' 
e tcdesehi, soUo il maslro di campo don A' »"„^ ,f t: 
elello governalore della piazM e dell isola Tu to que 
s,o sarebbe la meU, del nonnulla rispelio al res o   dob- 
bia,no inoUre d,äperdere ogni bene, ^'»"»e'''';7"'•;'„ 
armi, arliglierie, corredi, infino alKacqua; ejob^^°'» 

sguarnire di tuUo i navigli. se ^"«"f»"-,^^»"t 
ragione di Unla lonlanan.a e il pe,;.colo d lango asse 
d,o, provvedere ai n,aga.zin, ed alle "^'"fJ^ ' ^^ 
(orte per conlinuala strancua pianlalo d. pal, salla reoa. 

Amtm^ö Conl...... (VS5.D .-li»   ^ ^^ ^ ^.^^^^_^ ^j ^^^^ 

'neu fu em Molennila dal" pnw:ip»o »iw (« 
iopradtito. . - Cinpi!«*. nou preced. ^^ 

CMUIUOTTI. Gutrr» U-Pirtti--*• 
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[S aprile 4560.] 

XXXV. — Inlratlanto Lucciaii coUa sua galeoiti : 
golfo laiiciato per 1' aUo mare navigando, e sempre f;:: 
gendo dalle Gerbe, era giunto in Coslanliuopoli: duv, 
consegnate ehe ebbe le lellere pressanli e i ricchi doiii, 
da parle di Dragut, al Granvisir e agii altri principati 
miiiislri della Porla, facilmente olleneva l'udienza del- 
rimperalore, e gli diraoslrava la bella opportuiiitä di 
conquidere sulle spiagge di Barberia lulta l'armata dei 
Malt'detli. Egii, lestimonio di vedula e sagace, dicevapli 
il numero e la qualilä dei nostri navigli, la slranezza dei 
govcrno, la slultizia dei procediraenti: dimostravagli 's 
facililä di armarc un' ottantiüa di galere negli arsenaü del 
i'imperio, e di oUenere solenne vittoria da assicurargl 
per sempre la padronanza del mare. A Solimano noo faa' 
vano dl meslieri nfe Iroppi stimoll, nfe tanti argomenli^ 
cgii sentiva da sfe 1" importanza del caso, e oella cerlezz^ 
di cavarne a suo vanlaggio stupendi effelU , ordinav: 
coD gran secretezza e prima del tempo consuelo l'ar 
raamento del suo navilio, pur di averlo proolo zW'- 
vela sulla fine di aprilc. Ma quantiinque egIi si studias^t 
di nascondere gli apparecclii, e di coprire i suoi disegni 
non potö fare ehe qualclie iodizio non ne irapelasse fuon 
per una ciilä cosi popolosa e cosi picoa di genle d' ogD> 
paese. come era la sua capiiale. Da piii parii gii esplo- 
ratori, i diploraatici e le spie ne mandavano avvisi a 
Madrid, a Veoezia, a Roma, a Malta, e di rimbalzo an- 
ehe alle Gerbe. 

II grammaestro la Valletta pel prirao, sapendo degli 
armamenli (urcheschi, giä dagli olto di aprile aveva io- 
sicme avvertito il Medina e richiamale le sue galfee per 
servirsene nelle necessarie provvisioni dell'isola, vo* 
lendo melterla in punto di fare buona difesa, se mai U 
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iua disgrazia menassegU rarmata oUoraana ad altac- 
tarlo*". Rispedi in Africa dopo Ire setlimane sollanto 
Ire gal&e a carico del cavalier Maldonado, disarmalß Ic 
iltre due per la grande movtalilä dl ciurme, e di genle, 
cdicavalieri, compresovi l'islesso gencrale de Tessieri. 
ehe pochi giorni dopo arrivato in Malla morissi. 

11 marchese della Favara, lucgoleoente di Sicilia, 
ripeteva gli awisi, ed alla vista del pericolo mandava alle 
Gerbe qualtro oavi e uii migliajo dl soldali per rinforzo. 
II vicere di Napoli, ripiccliiaodo sulle notizie ormai cerle 
leirarmata nemica. esortava il Medina a star caulo, a 
•itirarsi, ed a pensare ehe in vece di conquistare in 
Urica alla flne era meslieri allendere ad aliro, cioö a 
^slenersi e a difendersi in Italia. In qaeslo modo scrive- 
'ano pur da Genova, da Roma, da Veuezia'". 

[25aprile<660] 

Ciö non perlanio 11 Medina e i suoi colleghi tiravano 
nnanzi senza nuovi espedienli. Gli animi scntivano dello 
*rano, alcuoi non preslavano fede agli awisi, e moUi 
licevaoo impossibile all' armata ollomana uscire dai Dar- 
anelli prima di mezzo maggio. Giannandrea era rica- 

** Ciwii cit., <03; t Giän haoevano havutiavväi cht l'armala 
''Mwa 9ra per venire, et in groua numera.  Per il  ehe  il  Gran 
tiro della Religion« mandö a domandare U tue (jaUre.perchi «- 

reitata i' isota di Malta tprovvisla vnlfva anliäpare il tempo a 
i. Cot, il Generale lUedin«) ce U iiiamdo con  tutta la xua 

e partiroao agli otto di aprtle. ' 
ToaxcELii eil., 236 : - /I Gran Maestro tcrima Gio. Andrea 

li appartcchiava V aniuxta del Turco....  YoUva il vg. Gio. An- 
»vuiarU inconiro neii' Arcipelago.- Ma il Viceri non ti rimosK 
P'-opotümeato, e seoipre atleta alia comindata fortificasioae. > 
'" Coiiu, Storia diSapoliät., 394. prion. 

UAMBti?EO RojiLn cit-, III, II. *3, nwd. 
s RiTniLDis , ^Bii. Ecet., iä$0. 
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duEo di flusso; le infermiU avanzavano piü di prinn. 
si empivano gli spedali e lefosse"M savi, coslreiti 
lollerauza per non crescere confasione, facevaDO cv,- 
ai Doria slesso col prelesto di visitarlo: dicevangli noo 
esser piii lempo di indugi. Ed esso dal lelto mandava e 
rimandava Plinio Tomacelli non solo soUecilando, ma 
importunaDdo il Medina alla risoluzione della parien 
za"*. 11 medesimo Plinio nella sua letlera giustillcativi 
conferma gli altrui falti e le sue premure "*. Ma non p^r 
queslo lo assolvercrao noi dell'essersi dappoi piegatolu 
proprio a restare colä coll' armala ancora per queiruUini^ 
giorno fatale, ehe non doveva aver piü nfe coosigho c- 
ripai-o. Vedrcmo le opere, e leggeremo le aUestazior. 
del capiiaoo Piero MacliiavelU, commissario delle galr. 
fioremine, nella lellera scriila giuslo di quei giorm a 
duca Cosimo per ragguagliarlo dei successi precisi ü 
Teoerdi dieci di Maggio alla sera. 

[5 maggio ^SOO-l 

Come fu imbaslila alla meglio la sciagurata ioTle^^ 
il Medina strinse lo Sceicco al giuramenlo dl fedeH;i; 

"• CiRsi, <07: • H jynor Gio. Andrea guah, e poilien l^ 
ricadde. • (Hl): • Il jiyiior Gio. Andrea combatteva coüa «M* 
ttsendo ricadulo quattro volle. • _^ 

»" CmM , 109 : • Plinio Tomacetti, persnna di moUa JCi^*' 
pralini « mteUigmtia, amato al sommo dal tignor Gio. Andrf» 
SoUecitava la parien2a....eravamo giäai cinquedi maggio.... 
. Ognigiomo Plinio innanii t indielroper dareeffetto aOapt^' 

Bosio, 428, C: * Giovanni Andrea.... per mexso <H F"- 
Tomacelli faceva sallecitare l' imbarcamenlo. • ^ 

«» PL wo TOMACELLI, Ullera eil., 236, B, toed.: « /l n.** 
Giovanni Andrea mi mandöafare istansa al Virerc ehe dovetUI- 
tire  .. mi rimandö di nuovo a fare istansa del partire. » 

ÜLLOA eil, Impresa di TripoU, p. <0: « PUnio TomarfH' 
lognese, pertom di motto valore et judicio, di cÄi ri faetva g- 

itima. • 
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costui, per non poterne di meno, finalraenle venne al 
campo cogli anziani dell'isola, e una squadra de'suoi 
C3vülieri. Gillö per terra lo slcndardo di Dragul, un voc- 
ctiio drappo di sela verde. prese dal Medina la bandiera 
di Spagna, la brandi Ire volte, la moströ ai circostanli, 
e soitoscrisse rislrumenlo di vassallaggio giarandone 
sul Corano la lealtä. AI quäle atio crebbe valore !a 
presenza del rcdi Caruano, venuto poc' anzi in gran festa 
a salulare il Medina, per l'odio raortalissimo clie nu- 
driva contro Dragul, dal quäle con pessima frode eragli 
siala rapjla buona parle del dominio *". Inlervenne al- 
Iresi per ragioni equivalenli colui ehe cbiaraavano l'In- 
fame di Tunisi, nipote del Muleasse giä rimesäo sui 
Irono nella spedizione del trentacinque contro Barba- 
rossa. Cosloro, e ogni allro nemico dei lurchi e dei pi- 
rati, numlenevano conlinue corrispondenze con la corte 
di Spagna, coi vicerfe di Napoli e di Sicilia, col Gram- 
aiaestro di Malta, e coi supremi comandanti dcüe armale 
crisliane*". Essi ora corleggiavano il Medinaceli, quan- 
lanque ne vedessero giä vicioa al iramonto la fortuna. 

[m maggio 1560, ore 5 s.] 

XXXVI. — Nel vero il lempo stringe.gli avvenimenli 
Precipiiano, e denlro le ventlquallro ore tuUe le slra- 
Mzze saranno al lermme. Slava intento il Duca co'suoi 
P'ü iotiml a mettere terra e piote sui parapetti della 

"' Oiixi cit., 105, m, 109. 
ToBACBLLicit., !34, med. 

'" LEITEHE di Muleu-Uaaen re di Tmtii a Am Ferranle Gm- 
*Va vicere di Sicilia: pubblicate da FEDEBICO ODOBICI con una let- 
**" del prof. .MiCHiLS AMARI negli Atti della Deputatioae di Sloria 
^"^ per le Provincie modeneü e parmenti, in-i, •<865. IM, da 
UlR« 4M.—L'unfco esemplarc disponibÜc comprato in Modeoa 
t*"" mio conlo. Ricordo le detie leltere, quanluuqua non vi sii cosa 
* riljevo slorico aJ mio proposito. 

34' 
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miovu furlezza. quando la sera islessa del ripetulo \: 
dieci di maggio, alle cinque veÄpertine, giugnev;i 
tiitlo irafelalo il cavaliere don Ügo Coppons, spedu. 
gran diligenza sur una fregata da Malta con letlcrc * 
Graminacslro allo slesso diica di Modina ed al Dorii 
per avvisarli ambedue ehe la sera del seile era sUl 
vedula dal!'isola dcl Gozzo tuUa l'armata otloiuana^ 
forte di otlanla galöe e di piü allri legni, navigare i 
luiigo per Oslroliheccio verso di loro, dopo aver UW 
nella isola raedesiina acqua e carne. 

[40 maggio 1560 , al traraonto.] 

Avale le teltere e senlile le relazioni dei teslinioa 
di falloe di visla, avrebbe dovulo ilMedina,come dpf 
segnalalo beneficio della provvidenza, ringraziare UJ* 
e subito a un fiato imbarcar la gente, lasciare prcM* 
nella forlezza, c ridurre l' armata a salvamento in >i* 
lia. Sarebbesi levato a cavaliere e avrebbe giUalo il» 
mici tra due fuochi a consumarsi, iritra la fortezzadd 
Gerbe di fronte e V armata crisliana alle spalle. Ma le sir" 
nezzc ehe avevano sempre preceduto e seguito il c^r^ 
di questa spedizione, non potevano cessare nel roome' 
supremo: anzi dovevano crescere per la novitä ed 
genza del caso. Tutli volevano dirne, tulti diversame: 
dunque per la maggior parle a sproposito. E il Modi' 
come se da vero ci fossero delle dubbiezze a risolvor 
faceva raccogüere i capitanimaggiori inconsigliopr'^- 
Giannandrea, surlo sopra le Peschiere, davanli al t" 
te, a due miglia da terra. Perdita di lempo, diverr^ij 
di sentenze, accresciinento di disordine. Scipione D'^^ 
proponeva di abbozzarsi solle gomene con lutta 1 ^ 
mata, navi e galere ben ristreite, sotto al caslelloj 
voleva quivi aspelündo il nemico, riceverlo a ean^ 
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iie "*. Ma gli allri di comun consenliraenlo esclude- 
joo ia vana proposla; e ciö non tanto per la inferio- 
lädel miraero e per rabballimcnlo dcllagenle.quanto 
er ia pei.uiia dcll'acqua e dei viveri; avendo giä tolto 
ibürdo quasi ogni cosa, c messo tutto nei uiügazzini 
Delle cisterne della nuova fortezza. In que! modo i 
arclii, teraporeggiando per poco, avrebber poiuto vin- 
fre senza corabaliere; e slringere il progresso della 
ime coi giannizzeri alla guardia del mare. e coi Ger- 
iiti sguinzagliali daUa parte di lerra. 

Uuamunque perö quasi luUi, come ho dello, ri- 
oussero la ballaglia per giustissime ragioni; pochi 
iiüvia sollecitavano l'immediala partenza da quell iri- 
osio arenale, dove non si poleva restare un'ora senza 
ericolo, ab combailere un minulo senza rovina. La 
iggior parle pensavano di aver sempre tempo a nti- 
Jrsi, perchfe I'armata nemica doveva (a parer loro) 
»<lare prima a Tripoü. chiamarneDragut. e intenders. 
anlui sut piano di baltaglia*". Laonde concludevano 
he tra due o Ire giorni potrebbero levar la geote a 
iil'agio  e far l'acquata, emetlersi in salvo. 

A qöesta tristissima opinione, ehe fu poi causa di 
flniti disastri   lultocbfc soslenula dalla maggioranza, 

loe soli yoli Irovo cootrart: e sono del gcnerale geno- 

• Boiio, W9. E: . Scipion Doria contigUaua combatUro ler- 

—'li ittsieme le gaiee coi galeoni e colle tiavt. ' 
- SAT^L C05TW 349, A. fm.: - Mai Crislü,"^ « trattennero, 

^•do Varmata Iarcft*.«i non coü lotto dmtreinquti man pre- 

BOMO. MO . A : . ia mag.ior  parU  dci «»Pj•^/;"*^» 
• ehe larmata turche.ca q^ivi la malUna amvar non po- 

'c,M,. m-.^Umasgior parU »r<tno di opp-nio«« ehe fcr- 
•^turche^ca non vouxu csser ^uivila matti^a: ehe pn.maveva 
«dar« a TripoH. e sapere da DragtUU quel ehe btsog»am fare. . 
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vese e del romano. Oiannandrea minacciava ap?ft 
raente volcrsi parlire nclia nolte con tuUa rarmau. 
pronosticava la comparsa dei Turclii per la mauini 
guenle "'. Flaminio scnza prelensioni, senza proUn 
senza rainacce, soslenulo sollanto dalla ragione e Ji 
esperienza, faceva di convincere T inteüello dei «: 
pagni, persuadendoU della iiecessJlä di meltersi al lar; 
allora allora; unico parlito per salvare Tarmala nav: 
e quanto piii di gente si poteva, posciactiö i! forle 
al caso di soslenersi da s6, e di ricevere a un li 
gno anche gli ajuti. Egii fece vincere il partilo"*. Qu; 
Del discorso, lale moslrossi Flaminio nclle opere: nii 
stro di guerra, eccetlente mariao, scliivo di lusing' 
inteso al comuD bcDe, fermo al suo posto. E la tcm; 
deir aoimo suo meglio pei faiti proprt tra poco rifc 
merä, ehe noa per gli elogi allrui, sempre scarsi im' 
al presenle intorno ai nostri campioni. 

Se non ehe sopravveQUlo itt coDsiglio il duca 
Medina non voleva a niun patlo cotisentire alla doüt-f 
zione giä presa; e chiedeva almcno un gioroo di i^' 
per dare ricapilo a quei soldali ehe {non essendo dei f 
sidio) si trovavano in lerra pei lavori del forle: i»'- 
ai quali, prima di ailonlanarsi, aveva impegnalo is- 
Jede di tornare, di levarli, e di non parlirsi soiu:- 
loro. Vedi Capitano sapiente a patteggiare sulla lii' 
plioa de'suoi soldali, ed a preferire le sue parok'- 
pubbüca salulcl Per questi rispetli, credendosi colc 
suo senno neit'obbligo della stolla promessa, tanto 
giurö, e disse, e feee, ehe finalmente Plinio Toma*''^ 

*" CiBüi, tU: • Cio. Andrea disse ehe in ogni modo f* 
parlire: ehe la mnttina ji Iroverebbero sopra l' armata wmrVJ  ' 

"• CiBSi, 4U: • Flaminio deU'Anguillaraparimeiite pcrn*^^' 
farWa. DOVCKI essere allora poco ptü di due höre, a cosi si '^ 
ehe si havftse a partir la noile in ogni modo. > 
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lon volendo disguslarlo in quell' estremo, prese le sue 
>arti, e strinse Giannandrea ad aspellare anche un poco. 
;ol coQsenso del Doria, il Medina coiichiuse di rimet- 
ere la parteuza al giorno seguentc "'. Non v' ha dubbio. 

La ietlera del coramissario Macliiavelli al suo Sovrano 
parla troppo esplicitamenle dell' accusa ; la risposla del 
Tomacelli fugge iroppo evasiva per abballerla: e l'ana- 
tisi del conlradittorio resta comprovaia e ribadila dal 
fatto. Differita la partenza. 

Sia pur dunque concesso al Medina il traltcnersi 
per la promessa, ed a Giannandrea il consentirgli per 
la violenza: queslo perö DOU toglie nfe all'uno nö all'al- 
iro in caso simile 1' obbligo di provvedere alle emer- 
genze possibili, secondo gli avvisi. Essi avevano la su- 
preina autoritä anche sopra i confederali, coslretti alla 
obbedienza dall'ordine dei rispetlivi sovrani: essi dove- 
^ano alraeno aringare t'armala in balUiglia con islruzioiii 
Mncordi e delerminate a lutli i capilani per governarsi 
da saYt, per resislere da prodi, per rilirarsi compaili. 
Ma in vece indugiarono per indugiare, neglelto ogiii 

"* PiBTÄu UACBIAVELLI , Letiera al duca di Fiorfnia, 45 mag- 
(w *560, sMo vela da Trapani a Palermo. Tr» le letlere dei Prin- 
apl,m-8. Venezia, Zilelti, <562, vol. 1. p. 499, B, raed.: m Ife- 
••rfo Giovann' Andrea di voler reslare, Piinio, slato wo macslro di 
l^nmatica, col consiglio del quäle st rejflroa quesf anmta..., lo 
'^»iKiö a pregare ehe havendo fatto fino a qvet di tanto in servitio 
*tia Maetlä non mieste per un »ol giorno guasUirti, Onde Gio- 
•*«' Andrea per compiacere al Vicere « contentö di retlare ancora 
«"wipw wi giorno coWarmaifl.... Inemici C erano vicini a letlanta 
^Ua. • 

TOMACELLI eil., SW, fio.: - lo non fui mai magrtro di Gram- 
•«"ica atme dice T aulore della LetUra.... e com« paleva eljli tapere 
**'io aveui pregato ü tignor Giovanni Andrea ehe nonvoleaep«r wt 
*• fftonw guastarti ? » — Non dice di ehe allro mti fosse maeslro: 
• ta Tece di negwe it fallo proprio, neji la Kieazi dell'avTer- 
•ttto. 
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Dercl.6 la maggioranza del cons.glio cosl per. ava, <1 

non üovessero lenersi proali alla d.fesa d. necej. U 
4nzi con qucsto il Medina maggiormenle contusc fci 
allvui pcDsamenli. annunciando al pubblico un per.col» 

urgenle, e senza riparo"". 

[40ma?gio<560,la notle.] 

Esso. uscito di consiglio a notle inoltrata, fece püb- 
blkare ai solJati la decisione della parienza per U g 
nata del sabalo successivo, e perö s, aUesUssero. Scopp^ 
di preseote la confasione: quesU lodava, queg   b ^ 
Jva. allri non voleva restare add.etro, ein ch.ama^ 
10 sclüfo. e ein Micliele e chi Maruno, e cu a   uaz 
per imbarcarsi sui palicUermi. e cla a «auibe pei m^ 
Zu at sicuro nella fortezza -. U Daca, des. er^ j^ 
conlenlar luUi, confuse pur lull, colle speranze e  o 
promesse al di sopra del suo potere.  1 P^'" ^^ «   ^^ 
Sordine crebbero al sommo duranle la noue   Og. "^ 
per sfe. infino ai barbari, capirono la » dispem'^^ 
lanto ehe lo Sceicco deirisola e il re del Uruano mo« 
tati a cavallo, fuggirono via. senza p.gUar comm« 

p^rhi- V opinione univcrsaU fu cM « havem tmpo. . - Eq" 

drid    my XIII. 88: . Enaai.os. «. »lo  den Alvarod. ^ 

.upirn« guc r or-noda äei Satan « approxM^iM a lo, Gctb**- 

fue mtoncet conftaion y desorden. - 
FsuKERAS, ÜU(. d' Eiparu». vol. I\. *'o. 

C^BflE«», Felipe//,lib.V.cap.vni. 
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J„üa guardia '-'-''\•     «   a, rp^rlen^a, sal- 

poiersi facilmeute allonlanare    . 

[41 maggio 1560, all'alba.l 

mogiornodisabalound,c,dmaggo^l ^^ ^_^^^.^^ 

nandrea rodevas. «""»««^.".'''/" „,„da,i in tcrra gli 

nfe per fuggire-' .       inrnrmalo pienametitft 
mtanlo PiaU. pasciü del f ^«; " j^j cristiani. 

dagU siess-. Gerbini aellosatoe^^- ^^^^^^ ^, 

con aUri. senza volgers. a ^r-PO;. «^    "     ^^^. 3,,,3i, 
lePeschiere.doves.?eae5sereUucoragg 

.     ,„•i« aaai e non attese nimtv, 

bilodi Scilocchi e «««'a«^'" l,^^o. - 
punto per prua . TOW tn ''^'^^^venti, c/ie )»«. allora oraw stati fa- 

vortvoU, « voUcro ^'^^^.^^^to caKoI-ca atte Gerb« non «pjW ni 
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Doslra. Teneodosi in giolito e sopravvento, aspettava ii 
giorno chiaro per investire. 

Tra quelle nebbie, ehe quasi sempre nel maltino 
velano le basse spiagge delie regioni africaoe, quaicuüo 
comuiciö a vedere ceni baslimeoli: e appresso danJo 
la voce e cominciaDdo a fare slrepiio e rumore   tuiii 
riconobbero l'armata oemica» e lulti crebbero inlri- 
cameDlo e confusione. Scipione Doria, quel desso ehe 
voleva abbozzar le gomene, ed era slaio messo capofila 
del largo per la scoperta, fu j| primo a fuggir via verso 
Malta*^ GiannaDdrea dali'altra parte fece vela, corse 
due bordate, volse in senso contrario, poggiö al vento 
investi ,n lerra soUo la foriezza, e andü a chiudercisi 
dei.a-o, abbandonala in secco la Reale*". La maggior 
parte dell'armata, seguenüone resempio e lostendardo, 
chi prima, chi dopo, rovesciarono il bordo per arrenarsi 
megho in diverse direzioni. lanio pur di meüersi in ter- 
ra, e di mandar la gente correndo a rifugio nel forle. 

[H maggio *S60, la mattina.] 

Lucciali, capo di vanguardia, veduli tali straoi e 

mata callvhca era perduta e ditfatta. . 

** SxGAEßo. Monarchi Otlomani. iü-t. Venezia, 1673. p 466- 
- G,m,^a^rea ,. acc^tö a Urra e arrenö; sborcato^pra un paU- 
tchermo, salvoui nel forte. > 

CAP. MACUUVELLI cit., 800. B. ün. 7: . In m iratlo la Rta- 

Pomt^, e a„daca ad mvesUre „et golfo del Capsi.... vedendoüadun- 
que tlv^to contrario ü tignor Giamandrea. conoKfindo il pcricolo 
cerlo, havef,dooiäiOlUito p,ü di äodki gaiie vff-M il Forle n risoUe 
egit Mcora di pi'jUare ta fnedaima mUa. > 



lüconsiderali raovimenti, delte denlro con tanla sicu- 
rezza  ehe at primo colpo pigliö e rimise veiiti gaicre: 
quallro de\ Doria, compresa la Reale, due di Koma, due 
dl Sicilia,due di Firenze, uiia di Monaco, quallro di di- 
vcrsi lulte di Napoli, e i.isieme quallordici navi di alto 
bordo. e piü di ciriqueinila cristiani Ira soldali e man- 
nari'". Appresso Piaü e i Barbareschi gillaronsi a fal- 
ciare di seconda mano qualu.iqiie Icgno lä inlorno non 
era staloancorconcio.Dove luUa la hravura in coiiUnuaü 
sconlri e per ogni maniera di caccie e di suUerfugu 
üniva 0 colla resa in mare, o coirarrenamento alla spiag- 
gia«' Gianoandrea e il Medina da! ballalnjo siiprerao <kl 
forle doveeransirifugiali, volgendo aUon.o lo sguardo, 
polevano vedere nel giro la p.opria e l'allrui rov.na: 
navi e galere in raano ai Turchi.soldali e cap.tani cinli 
di caieoe, basiimenii grossi e soUili infranti alla riva. 
l-m'altrove rouami, e del coDlinuo uscir gcnte dal pe- 
laeo   a nuolo o sopra tavole, chi awoUo di m.scn 
ceaci. chi lulto nudo, e lunghe f.le d. fuggaiv. correre 
a ripärarsi nel forle. La guarnigione. fauas. sugli spa U 
e sui ponti. accoglieva gl' infelici: ma impielnli nel do- 
lore guardavansi in faccia l' un l'aliro senza mutarsi nö 
anche una paroia; dimoslrando perö neiraspeilo somma 
pielä verso i compagni, e profonda indignaz.on. conlro 
chierai»colpad-avercondouolcar.mcr>sl.anea 

lanla vergogoa e a laolo slrazio. 
*« n«oo ni   C - . Pre» <to T-ircW quattro gaiee di Giovan- 

•" A..R.AS,. 615  A  B    .  AI ^^^^^ 

^"^"ci»-.!   pag. Uli.: . Perdiia (oUto dicioUo miJa mimt, wnli 
ftito gaUre ] i^ gaSeottn. e r[uattordici ««w » 

Cceuimoiii. Gmtrru de' Tirali- — -• 
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[II maggio ^560, mezzodi.] 

XXXVIU. — In mezzo al gcneralc scompiglio, mcn- 
ireraruiata cristiana per iiitiiiiii modi disbarattavasi, 
vi furoiio alcuni capilani ehe, seoza smarrire.cercarono 
iieirarle naulica lo scampo alle poche galtie non anconi 
assalile dal nemico. Essi iioii avevano die una sola via 
di salüte, ma pericolosa e difficile. Occorreva spelagare, 
spuntando apertamenle Testrema destra del nemico, coi 
baslardi all'orza, falto il carro al piü presso del venlo; 
e poi a reini crescere 1' abbrivo, correggere lo scarroc- 
cio, sforzare il capo di Sfax, e luettersi pel canale delle 
Cherciiene. Quesla prccisa manovra, piena di foriuna e 
di ardimento, ehe poleva esser tenlala sollanto colla vela 
lalina, orzeggiando a poco piü di quallro quarle di venlo, 
e farendo forza sui grandi baslardi aoche a rischio di sca- 
vezzare le antenne; quesla manovra, dico, ehe melleva 
ailresi il nemico nella stessa necessitä di prueggiare e nel 
medesimo rischio di rorapere, come ebbe il principio 
da una galea di Malla, cosi la pronta imilazione di 
una genovese, delle capilane di Roma, e di Firenze, 
e di parecchie sensili, 1' una appresso all' altra. inüno al 
cavaliere Gil d'Andrada ehe veniva alla coda di tutii. 
Degiia mostra dell' arle sul mare nell' arduo maneggio dei 
legiii! Ecco rille le anlenne luaggiori, eccovi dislesi cin- 
quecenlo mein di colone in un solo Ihangolo, ecco cia- 
scuna gal^a parallela alla conserva, e ciascuiia a gara nella 
corsa. La prua a Maestro qoarla di Bort, la spinla da 
Grecolramontana, il carro al venlo, l'orzafper dispeüo 
in queslo caso dei pedanli) alla deslra, lasca l'osla di 
sottovenlo, lesala Topposta, cazzata la scolta, la barra 
a richiamo; e il naviglio nel contraslo di tante forze alla 
banda, sollevandosi e rrcadendo, come il cavallo nei 
salti delle barriere. Ti sembraarrestarsi nella levala, ma 
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di aUrelUiulü lo vedl trascorrere nella ricaduta e foü- 
dere l'acqua a tagliuzziconlinümie progressiv., li piloto 
lieti rocchio alla rolla ed ai petmcllo, des.deroso die il 
venlo gli rldondi: e il noccl.iero aflidato alla r.g.da 
verga dell'antennale, ehe gli scusa »'«»i-I^^/^^f; '^ 
vemo • e col HscLio e coUa voce ripete: Unca! all or- 
za, alla scoila, airosla, alla drizza ! 

Se non ehe l'arle degli eccellenti manni maggior- 

mente aceendeva le voglie e '•e'»"l^^'°"^'^f' '^^^^t 
danzili aemiei, i qaali. irovandosi pm ..e.ni. d. p esenle 
pigUavano la caecia eontro i fuggenli, eon -nipeto osi 
prande, e COD tanla hiria di c.nüonate, die venut. da 
pres.0 alla gal^a deir Andrada, giä eolle nmle scunuarre 
alla raano slavano per inveslirla ed arrembarla. quando 
Del medesimo punto il Capiiano romano porgeva ina- 
SDellato soccorso al Cavaliero spagnuolo. 

La capilana di Roma, belllssima di forme e ncchis- 
sima di ornati, andava all'om a raso sotlo vela megho 
di ogn, altra galfea "'. CondoUa da inlrepido cap.lano, 
e difesa da egregi soldaU coi prodi geotduomnu della 
casa Orsina. sarebbe slala delle prime a salvamento m 
Sicilia.se all'improvviso non se le fosse roUa in tronco 
rantenna maesira alla trinchc deir osia'". Cad.ia a 
prec.pizio la penna, squareiala la vela. roll, qt.asi lu ti 
i remi di sotlovenlo, e irapigliatosi lo slrase.co ..el li- 
mone, restö immobUc di mezzo al pelago. ?son s. av- 
^iU per queslo Fiaminio, non mainö la band.era. non 

» Cii>9i   <«8 • i MiMimt la Capitama di Plamimo deU'AnguH- 
loro icampa«:. «-« foü«. P^cW r/«lfa ffatem ««to« aUa i^ g«a« 

^"tZ7ottB\.Siruppel-an,ennaalia ropUa^ äel Papa. . 
Ci«5i   (28- " ^'^ ropitana dt Fiaminio *i rtippe l'anUmm 

fer bei nxcziö. ehe par»t taflUaw c«. mw occetta, ia guflifl cojcando 

l,U rupp* '"'*'' ""''' ' 
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(leUe la spada, non si fece conoscere personaggio di allo 
afTare e di gran riscatlo, non si arrese. Pensü ai compa- 
giii. E ii;ippoichfe non poleva piü sperare di meliere in 
salvo il suo legno, la sua geiite e so slesso, prese ii 
nobile parlito di coprire le reliquie deU'armata cri- 
stiana, e di proleggere a suo polere la rilirata degli 
allri. Apri il fiioco contro i Turclii: e quesll da lui 
provocali, e mossi pur dalla cupidigia di saccheggiarc 
la bella capilana rbe dava di sfe ricchissima moslra, 
lasciarono TAndrada, e 1'impeto loro rivolsero lulti 
contro Flaminio solo "'. Torribile momenlo di lolla 
supreoia, di fuoco, di ferro e di sangue: momento de- 
gDO di mcmoria, ed unico fallo onorevole della gior- 
nata. L'Orsino ed i Romani comballono intino all'esire- 
mo, restandovi quasi lulli tagliati a pezzi'". Possiamo 
pensare da ogni parle cresciuti i nemici, oppressi i di- 
fensori, feriio, morto, calpe;;1alo l'Orsino: e finalraenle 
dai greuibi della scomposla vela, ira le scirailarre dei 
Turchi alla loro usanza, uscir fuori menala pe'capelli 
la bclla e nobil lesta di Flaminio, cui pur neirnliimo 
palpilo ballende le ciglia fia dalo minacciare i nemicr". 

**' Bosio, 43S, B: > I TurcM, mmlre atteuro a ^gliart e tac- 
cheggiare qvetla bella Capilana dfl Papa, lasciarono andare tt luo 
«iiiimino la gaUra del eapilan fra Gil d' Andrada. > 

"• M\t(iBi:(0 KosEO cit-, p. 46. lin 6; • Volendo troppo lirore 
k aiilenneugli ntppero bt quelta fuga.tmde $opraggiimU,fur{mo le 
gtnti in gran parte tagliaU a pejii. > 

F. D. GftKtAizi, Vita di Andrea Dwia, iii-16. Mtlano,4864, 
11. 3ükl * SBüI capilana del Papa govemala da Fiamiitio dflFAn- 
ifuilltra, capilano eccellente e di moUo giuditio wlU facccnde mava- 
li, menire la ciurma imvaia dal fentclko tira con rapremo tfono 
i{ tartiame, rtmipe l albero e Vanlenna.... Sopraggimla dai nemtei, 
i qtiaU saltatici tu coUe coUella in mamo. la piü partf misero in 
pnsi ,0frai priiiti il misero Flammio.... pochi urbarmo in vita. • 

*" UjiiiKkixo Bosio. pari. 111, vol. it, p. 16: • Flaminio del- 
V AnguMarm, capitano valoroso e di gran giuditio mellt guerre na- 
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L' egregio fallo del prode capilano di grande fami- 
glia.edipiügrande cittä, mi sono sludialo tanlo meglio 
rüevare da quel die brevemenle ne dicono le slorie co- 
muni, quanto manco se n'ö tenulo conto nelle memorie 
domestiche. II glorioso nome del moderno Cumo, pronto 
a dar !a vila pel pubblico bene, e a suggellare cül scnno 
e col valore, viveiido e inorendo» le glorie di Roma ; il 
nome, ripeto, non si trova scriiio nel catalogo de' suoi, 
manca ai genealogisii della famiglia, disparve nel pe- 
lago iDsieme colle ossa tra i gorglii africani, senza cippo, 
senza lapida. senza ricordo '".Squilli aduoquc piü alla 
la troraba della storia, perchi; non si abbia a dire an- 
che di lui, come di lanii altri si 6 dello, ehe alla fortuna 
chi ben fa dispiace. 

Intanlo vada pur lieto il venturosocavalieroGU d'An- 
drada : egli 6 salvo. E la memoria dell'Orsino roraano, 
suo prolettore alle Gerbe, lo renderä amico del roraano 
ColoDüese negli iotricati successi üi Lcpanto. Piglino i 

vaU   .ugU ruppe l anttima. spenö i remi.... i nemici ferironlo di 
due Mlpi mortaü in Ulla e nel coUo.... lema conoscerto, fa calpetlaio 

e morlo. » 
BoäJO , 132, B: « Bimaiiflidort H copilan FJammto preto et 

ueeito. • .^ . 
THCASüSCU.,11.6*: . FlaminiusA'iguUlarius,pattilk\arum 

trinmiumprafecius. rupla antenna, tclopeli K(U inier pugnandum 
accepto, morluus e$t. • 

CAMPASA cit., (01 A. ßü.: • Damno graviuimo di uomini 
princtpoU uaiti... e tra quelU Flaminio dtU Anguiliara, gmerate 

deile gaSere d«l Papa. • 
ADBIAHI , 6W, \: ' ia medesima farhma fu di Flaminio da 

Slabbia Ortmo.... ehe radula f anlerma (u soprappreto e morlo. > 
Coiio. Slor. di iVap-, 39t: • Vi mon di u>\a archihugiaia 

PUmimo deW AngatUara. cap,lam famoio. matviato a quetla im- 
prtia dai Cardtnali dopo la morte di Panlo f/Morlo. • 

Ci»5i, Ön.: • Morlo di ferro Flaminio delV Anguitlara. > 
•* LiTTA . SAütovino, e gli altri noo De parlaD0,C0EDe 6 dettc 

lopra a)ta DOU 7. 
55' 
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pirali la capilana di Flaminio, e la serbino dieci anni; 
cliö penserä a teuipo Ruggero degü Oddi a riscallarla da 
prode per forza d'armi nella grande ballaglia. Ma senza 
scorrere da lungi ricercando alire conseguenze ehe 
fruttiüo onore all'eslinto campione, baslerä guardarci 
qui intorno nella stessa malliiia e pochi minuti dopo la 
sua morte per ahbatterci nel pieloso tralto di quel suo 
Paggio, donde possiam raccogliere quanto rieco lesoro 
di oDOre e di magnanimiiä aveva sapulo Flaminio colle 
parole e coll'csempio ancbe riei pargoll üella sua casa 
trasfondere. 

I'iangeva diroUo il piovanello afnUlo di vedersi 
schiavo: e sbigoltilo dalia morte crudele del suo Signo- 
re, guardava fisso dai bandrni sul mare, dove ne era 
stata giliala la salraa, quando fu scosso dalla nola voce 
diun inalvagio di calena, ehe a lui rivollo dicevagli es- 
ser pur giunlo il tempo lanto desi.leralo di averlo in 
polere e di farne strazio. Ciö neu fia mai, gridii il Pag- 
gio, eh'abbia io a cadere nelle mani di sl vile uomo. It 
mio Signore mi ha difeso e mi difende, vivo o mono, 
all'ombra della sua grandezza sarö sicuro. II fauciulio 
girö Io sgu^rdo, e non vide dinanzi altro ehe schiavi o 
nemici. .Non seppe, non pensö nella sua sempliciUi se 
non al Signore oel mare. Giliossi capovolto tra i gor- 
ghi, e non fu rivedulo mai piü'". 

[Ma^io-luglio 1560.] 

Io non dlssimulo, pur dinanzi a voi ehe leggele, 
ta compassione ed il pianto: perd dalemi Iregua, e vi 

»" M.tii»i5o RosBO eil., Sloria dttilondo, rol. II della lerza 
parte, in-i. Venezia, GiunÜ. *5M, p. |ö: < Siracconta un atto da 
eatr notato di un Pay^o deW Angmtiara ehe minarcialo da im for- 
iflto ehe f odiaoa.... knciandoti im mare, vi reslö M «M istante af- 
fiiguto. • ' 

V. D. GctKAiii, nta dl Andrea Doria. Il, 351. 
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hasti nel resto il conipeiiciio delie noslre sciagurß "". 
Giaiinandrea di noUe sopra piccola barca dal forle fuggl 
in Sicilia, danilo al veccliio Zio l'estrema consolazione 
di sapcrio salvo, e di morire in racc, come dobbiaino 
ricordare, addi venuciiique di novembre, nella sua etä 
di anni novanlaqualtro '". 11 Medina similmeiite di na- 
scosto con un navicello riparossi in Sicilia, procurando 
celare alla visla del popolo la sua vergogna. e Tim- 
menso cordnglio onde era slraziato per le pabbliche e 
private disgrazie, e per la perdila di un figlio giova- 
iietto, teneramenle amalo, die gli fu poscia dai Tuixhi 
falto morire"'. Don Alvaro de Sande si difese per due 
mesi nella nuova fortezza, quanluiiguesfiducialo di soc- 
corso: mancatigti tuUi gli elementi della vila, vuole di 
acqua !e cisterne alla sele ardenle, i'aria corrotla intorno 
dai cadaveri insepoiti, ii fuoco spento sul focolare per 
difeiio di combusiibile, e Is lerra soperchiaia daila rena, 
fuggi. fu preso» e andö scliiavo coi compagni per la via 
di Costanlinopoli, dopo aver vedutü atrullirao di luglio 
dello slesso anno cadere il forle, e sul loro giaciglio gli 
iofermi e i ferili per raano dei Tiirctii messi al fllo della 
spada "'. Dura tutiavia, orremlo speiucolo, su quella 

»»• Avvisi di Rf*nia. Codice ürbinale <0K), fol. *60. e di spgiii- 
lo. — U prima notiiia dcl diitslro giunsc in Roma iuDC*, veali 
di maggio; ed alli veolictnque del roese gii II fieniipubl)liro Gior- 
nale ae dava ragauaglio «gti «ssociati con molta preclsione ri- 
spetlo si falti dei primi fugglli; e con sufticienti congetlure rlspetto 
agii altri la«:iaU sddielro. 

•^ C^PFELLOMi cit-, <85. — Sico;«io cit-, 3J6. 
»*• ArciBii GisLESii Bt?»iEQUii , Letjaüonii titreiea epistolaa 

qvalu^, in-»»- Parigi, <5M. p. *«0: . StMalo » vivorwn ttumero 
Gallone, an peile, ut guidam credimt, an qvod vermmiliw «{, 
iptita PhiaUi opera. (fui eum occuUacerat, tU propris loiuli cotmr 

lertt.' 
*• Ciui 46':* Coit aWuUimo diluQlia ihGOi toldaliehe crana 
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riva la funerea piraniide, murala coi leschi dei nostri 
soldali e mariiiari *'". U vento aquilonare percuote an- 
cora dopo Ire secoli le aride ossa degV infelici, e fischia 
tra ie vuole occhiaje, a leslimonianza pereniie deila 
mostemica harbarie nel cospetlo dei iiavigatori di ogni 
•azione, ehe qaivi ricordano la perdila di diciollomila 
uomini. di venliselle galere. di Irenla baslimenti da 
carico, e di qualtordici vascelli di alto bordo. 

Della squadra romana nulla piü lornd indielro, 
essendosi perdule al primo sconlro le sensili, e po- 
scia in battaglia la Capitaria. Gah-azzo Farnese menato 
a Coslanlinopoli e poi riscosso, prese servigio coi Ye- 
neziani, governö e difese Zara in Dalmazia. Del capitan 
Filippo e degii altri non piü memoria. Ücciso dai ne- 
mici il Generale, dispersi gli ufTiciali, imprigionate le 
genli dicapo, perdule le ciurrae, rollo il magistero e 
la tradizione, teriuino doloroso questo periodo della 
mia storia, lasciando le pairie sponde alla mercö dei 
pirali, tra i gemiti e le lacrime die le vedovate spose, 
gU orrant ügli e i vecchi derelilli Iraggoao dolorando 
sulla perdila dei loro coogiunli. 

Niuoo dairallra parle polrebbe adesso esprimere 
a parole la baldanza dei pirali e l'orgoglio degli ouo- 
mani, divenuli padroni, e ripulali onmi invincibili per 
mare. In quesli giorni Solimano e Selim» Lucciali e 
Dragut aprono il pelto a piü larghe speranze. dise- 

restati nel (orte reitarono tulti prigioni. Gti ammaiati 0 i ferili fu- 
rono lagliati a pfssi • 

M AvtRi, Letlere cit., p. 1U, lin. 6, leggf (560. 
»*• W. H. SMITH. The Medtterratuttn, a rnfmoirpAyiiroI,Äiltoi- 

c«l, and natUical. in-8. Londra, 1&5V, p. 487: • Patsing Jerlah.... 
ihe Bw}-er-Hut. apyamidof human skuili, just ouliide Ihe ea- 
Kta afj«rbah-... drtaifuü diiatttr. which befell mder La:erda MKI 

Dario. • 
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goaiio novelle conguistc, e deliberano cominciore da 
Milla c. d^ Cipro. A y^i non res[,i ehe preparare gli ani- 
mi e forbire le ;'niii' jer le fuliire nscosse, rimeUere 
in seslo le rorlifica;. jui litloraiie, e difenderci almeno 
in casa iioslra dagit uisulli dci barbart. Tempo verrä ehe 
la giornata dellu Gerbe, vinla dalle orde lurclicsche e 
pir:.ikhe, e principalissimo fondaraenlo della loro su- 
perbia« sarä scritta nei fasli dulla marina cumc ulliaio 
termine dei loro trioiiß. 

FIN;;. 
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Di SUtoiFiT.,1 .U'ill, 161. 
NoliriiitGea.,1, 133j ll,3&6. 
Di SiiTMiKai, 11, 13t. 
Di Viieilx). 1. !3. 
Di PtTDgu, com., II, ist. 
Dci Doiia, U , 37, 343, 368. 
DdHirci.ll, tSofKf- 
Dtgli Or>ini. d>w ,11,  7, tfO- 
Dfi Vcllnri , peidulo. I, 137. 
Di Aocotu. I , 33 , 06. etf. 
Gnnd« di Napoli , 11 , 3äO. 
Dt' Frati i Teoeui, I. 303. 
Cipilolartdi nitti, 11.113. 
Di Slalaa Lutci, 11, 9t9- 
Di Staio a Siena . II, 131 ,139. 
Di CiviUTfcthii, 1, 363, 393, 

397; ll.lsU, «-^8. 
ATda, dtiincnu aoiiii>l> * totoa J«II« 

ptimc »iroi dj Tuoco, I, S W. 
Ardutoi Andionico . ing. in A(fi«,ll, 

3S1 — Mulaiiooe di l>aUfiit, II, 
315. — LaSambucj, II, !3i. 

ArgaDitlo, II. I5S. 
Atgano, 11,333. 
Argcoti Filippo. arfb , i, 1 (0. 
Ariadtoo,«'  Etatlutoiia. 
Armamralo, nutrrial» e penonal« d>- 

*eno, i«co)Hta le nitiani, 11 , 46. 

CcurtLiOTTi. Gt-rra dt' Pinii. — 

DelltgjlBK.I, H3, li8,397; 
II, 40. 

Drll«navi, I, 307; II, 41. 
Armi speriili di msrina, S[>iinloni,  I , 

397. ^ Archilmii  lunghi, I , :)66. 
— Tromlionrini. I . i'2. — Pijgn»- 
lelti, I,2lUi 11, -Jäh _ I'iccoi- 
w. II. IGO 

Arnia di r^mifflia, ii. .Stemma. 
Aimilj njralr, e cifre temprc vatijnli, 

ll .21 .3S. 40. 
All] guatitia pel giuliilro. I, 7; 

11, 176, — Soctorro a Bodt, I, 169. 
Gucrre intoiinc; a Piomliino, I, 

19. — A Ctnota. 1,83, Ul, 173, 
3S0. — TojciD» f Napoli, 1, 279 , 
3lt4. — Gutiia di Campagiu, II, 
879 . «BB. 

Conl ro Turcli i- a StaluiMu., 1,31. 
A Biwna, I, 46. 
A  Corone e Palm. 1,   306. 
A Tunitt, I, 399. 
Nflla Puglia, I.43S. 
Alla Pr«Ma,  II, 30.  hl. 
Conlio lliigul, II, kT. 
Ad A\ntn, tl,0)t. 
Ad Afrodiiio. U , 179. 
A Tfipoli e all« C«ri>c, II , 3.>^. 
Diilruiionc, II. 416. 

ArU , il golTo, >• VintA. 
Ailiglictia al priiicipiodcl lin-^uKcnlo, 

I, II. — Biiuriia di nomi, I, ÜO. 
— CaliUii enotmi, I, 330. — Or- 
dioamcoio ptr mullipli, in lie u'- 
neri. 1, 90. — Li valula, II. l'/, 
— Sulie luvi, 1, SO. Iß'J, '.Wx; 
II, 70. — Sulle ^»hl>^t, I, 169. 
308,317. —SIIIIP gileie in prua 
( ini fianriii. I. 166, 368, 411. — 
Sai giteoni, I, 160. — Suite n- 
racrhc. I, Sl, 93.308.— Sai pi- 
liKhermi, 1, 86, 43<l. — SMaanii 
ciricbc • ptua, II, 167 , 35. 

Mclodo per iilurcaila, |, 338. — 
Di Campasu, I, 435 j II, lOO. 
316,389. 

Carii al tiipto dc'p«tii, f, 13. 
Forinfda rampo, II, 3fl6. 
Colpt p«» giorno, ||, 330. 
Bimlalii. 11, 314. 
AmmoTumcnto, f. 3.11 , 308. 
la mioo li Tuichi, 1, 315. 
A rilioririn td a piii eolpi, |, 90. 
tr.  Somi   pailicoUii,  BiuUiro, 

Coiubniia, Mortajo, cc 
; Arliglieri tuUi i piimiaTckiidti. 1,301. 

Aftimoat, (Cia dt gikci, |, 36C. 

3. 30 
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Asnaio Ja C:i*it., "   •'•oii- 
Aicij , t'  Maitro d'a»cij, e Daieino. 
Astatio, 3 Sinlamiura, I, V'J. — A Co 

lone, :, 3t8. — A l'alrjüo, l, äU. 
— Ai t Jslelli di Lcpjntu , 1, 3^9. 
— Alb Golfita. I . 121, — A Ca- 
itclnovo, 11. 7'J — A Monajttro, 
II, tMi. —Uuc in AIVoJiiio, II, 
2ÜI , 333 

Dei Turehi i Rodi, 1, 231, 333. 
Dr|;li   Si>agauoU ad Oslia .    H > 

30;l, 30.i. 
Asijn-a;-.! <n Tiiniii,  I, 418. — Di- 

icndc Aljjtn, ii,'J'i. 
Auan-nii   in Affodiiio, l[,  197. — 

Uccito, 11,311. 
Auctlio porUlo al >uo brinini, v. Aualto. 

Sostcniilo,  !•. Difeu. 
A»'n>l>ijnienio dj armatc. *i  Taltiea. 
Astronomia  DJUtica , itruiotnli e  mt- 

toili (t«gH anlichi. 1. \hl. 
Aitura c fuo mailio iwotagono, I, 196. 
Atlante luuliro, v   Portolano. 
AlUcco.v   Aiullo, DiTtu, Biltiglia. 
AliI)u»on (dl) Pitlfo, caid. LcElto, 1, 

S,37.3t. 
Autilio.di Sutii.cap Flacchi.II, 96. 
A*Tiii aectstati lul toato dti nemici, 

1. 311 , m, 3Ui; II ,373. 
Avviii di Boma, gMulle mt, 1, 3^i- 
Aiußaglb , liDcia luDga e Irggiua de- 

E>i Aral... I. H^J II , 3^a 
Ania <dii Mittina, roniole dci manairi 

JD Homa , 11, 31 &. 

BacflictU toTCDU dtlle atligliciic. II • 
ItiS. 

Baslioiii. fain. ptrug.. Giimpaolo col 
Borgia , I , l». — Cacciai» di Pi- 
tQgu ,1,61. — »(.'.«edi«. l, 156, 

Oiaiio p>s''' '' "NDiDdo ddlt 
liindc attt, 1, 3^l. 

sruru inGcimmiacoalro iTur- 
fbi, i,i-}y 

Adriino Mtla gönn di Cmp*- 
*   gna.ll. tisl. 

Aitoite in Aftica, 11, 180. — 
PiRÜa MonailHO , II, 189. — SalTi 
Giordano 0"ini, II. J't). — Tt* > 
Tiorilori.ll. 2'9, 51- 

Ü»faa |dii conU Fnocetro if ilgni, 
II, 9S. 

Bi|jifi , aualilo dalla Itga, I, 7,51.— 
Ptrt coi VoKiiani, [, 54. 

Balrnicra , riiiclDta . 1, !k 
ILiltMiitn dtlli ga1«a , 1. ^61. 
Bitcilrioa ruBÜca, 1, 1&7. 

Baliani Giov BiUa e ü luo tistcmi di 
Temcggiu.  l. 3(i-i. 

Baluartlo, nom« cd oiigin». 1,211. — 
Prinio denieuto la loiie [>cnia|;oo] , 
II. 19ii. — t [>iiiiii modelli, 1, 
205,137. — DeiCtilLi i Rudi, I, SU. 

Baoro di remtggio, 1 , 3tji. 
Banditre « Gjminc . II, läö, 163.— 

Di gtjn giarriaU col Crocifiiio, I, 
40j ; 11, "J3S. — Le quallio mag- 
giori a Cagliari, l, 413. — G»U di 
bandiere. t, 3U9 j II, 3 tS. 

Dl tulli   i  piincipi   in  Bacbetii, 

Dei Muiulmani ntilc noslre chic- 
Miiperd-mo, [,2U,SüO, 37a. 

Bandolicce di marina, II, 159. 
Barba e Larbclle di nianotra , i, 367. 

— Valuta t (>«o, 11,161, 167. 
BarbareKhi, t Barbecia , tollo Ic dioa- 

(tic lieilMie, I, 149. — Sommiiiiooe 
ai Turchi per mriio dei picali, 1, 
i »9 , 377. — V. Afroiiiiio . Algen . 
BixrU, li Goletu, Ttipoli, To- 
ni si, ec. 

Djrbacoirt (K«ir-<d-Dio), pirala e le 
d' Algeti, nominatu ,1,5. — Noti- 
xie. I, 3&U — Vinto dai noitii, 
1, 377. — Ainmiraglio gltomano , 
I, 3SS. — IQ Algeti, I. 3(.2. — 
In Tunisi, i. 3b6.— Di»rta l'IU- 
lia, 1, 3Si. — Slrig* de'dlKi- 
mita, I, 436- — Pcrde Tunm. I , 
42». — S) FotiiGca nelia Puglia , 1, 
4M. — Ciceiato, 1, 43"J. — ScotM» 
dalla Canea , 11, 31. — Tracrbrggia 
ill" Ana , II, 47. — Bella ordioin- 
u, II . 49. — laMlealisrealla Hie- 
Ttii, II, Ö9. — Ripiglia Ca*lelnnTO 
•gli Siiagauoli, II, 60. — VtrJt 
CitUio coi V"*ne»iani, II, b6 — 
Unito ai Ffanfeii, II, 117.— Con- 
tnppcio in lUlia , M, 133. — AI- 
l*Efb* • a TiUmon«. II, 133, IJl. 
— Hei Regno, 11,156. — MUüK, 

II, »77. 
BaibcTollo, fäntcdi Baibine, II, 303, 

ISS. — Soidoc iMione, I, 113. 
Barbctu,4>   Buba- 
Bailiiere, it cemiieo, 11, I8ä, SOS- — 

Solda * lauoDC, I. I < 3. 
BatbolU, biica imbiTbolliU o bliod»< 

u, I. 318. 
Barci, il iniigior p»Ui«»>n"o ^'" «»- 

re, aimab con pe»« da rreoU. 1, 
86, 420L — Dlin.Ula p«i Mialto, 
1, 3l6. — O* p"OÜ, II, 294. — 
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Di Tuöco p« iarenilio, 11, 21)C, 
Barccllona , e (lap» AJiuoo, l, IBiJ. 
Bargio sovrano, I. ibi. 
Baiiliro, loldo c laiioor, [,112. 
Baiilirollo, fanU de) baiilato. U, 185. 
Barili d' »cqua imbarcati, e numero, I,  j 

aeä. — Valuta, i[, 156. 
BaroQU armaU , c»dente nt\ cinquwen- 

to, 1, SU. — Ultimo Iracollo,  II, 

Sariolo'im(o da Gallipoli, paJroD*, 
II. lü- 

Bailolommco da Talamone, v. Pefftti- 
Bartolucci GitnUmo, ing. ' Rodi.I) 

199,217. 
B»i1io dilU Scola , v. Scola. 
Ba*iliKo. caaooD doppiod» cenlo , I, 

Sa , 230. 
BatUido. la TIIJ mapgioie di picn. 

1,'3Ö6, — Misure di cinquemila 
palmi, maggiore ddU botda, II, 
*60. — All'oria fiaeti ranwnna, 
11, WS. 4IU. 

Bailimfnto. na*igliod'ogni gencK e di 
ogiii tpecic, 1, 317. 

BMlioDt prop. di l*rr», I, 'l*- — 1 
quatlio alteCcil», 11, 393. 

Ballaglia Da»»Ie : »H' äineor* pre»;r> C«- 
DO» , 1, 80. — Sotto »eU 1 Poitft- 
tCDcrc, I, 63.— Di fronte a Codi- 
looole, I, Ml — »' ttipawo a 
Curooe, 1, 3*1. — Di scooirawi 
all. rr"»M. 11, 19. — In «"« 
allcGtriM. II, 40a. 

SDI 6uni« alli Poliiclb, I, 7ä. 
Carnpalc  alle haeht di CMOM , 

li 331. —All« tolline di Tuniti, 
I, 4SJ. AU'oli""» di  Affoditio, 
II, 513- — Alle culeroe dellt Gei- 
U, II. 388 

P«i  falli  mioon,  v.  Comlalli- 
timcnlü. 

BatliglioU , colunnioo o»»iU, I| 3&*. 
Ballagliolitu, dim. 
BalUria lulta pru» dcllegarere, I, 36». 

_ E»m5webi, 1. 3Ö». *•**_-• 
Sui Cancbi dalle navi, I, S8, 307 ( 
II, 41. — E tulle pl.lHe, 1, 3US , 
317- — Batterie dei g»ieooi, I, 
169. 

BatUria ii bicrtia dal mm, * 
mei^i di rirordo. 1, 31*, *!»; ". 
79. —Colh SambHra. U. 335. 

BilUria d.1 iw" P" d'^»*» ''•' 
paui. 1, *». aSI. —E ifT d.fm 
dt iluico e di ini'iaico. II, 33. 3t*, 

Bituna copuU wi fiiuni, 1, 75. 

Baltelia di aiirdlo lut campo, 1, 
313, *IH: ll.-iUU, 22n. 

Piccole da campagaa, I, 43a ; II, 
100, 216, 3S'J. 

Beduiai, « Aialii. 
Bella (dellaj Andrea , S3. 
Bclmonte  cap.   Meictiione,  II,  SSO, 

35*. 
Dtoedelli cap Gianftinceteo, II, T2. 
Benediiione di Kandiere e luiigli, 1,401. 
Beninrasa, fira- ancui . rap. Cinlio, I, 

31 , 3.1. — 1 Cailugrafi, 1, 35. 
BerilivDglio.ram.bolog., cacciili, 1,61. 
Bcraidi   conle    Fraoretcanlonio,   a  Ü 

Card  CaraOä.il, 30:t. 
Betgimo. «> Ferianioliao r Mailinengo. 
Berrttti delU cimma, 1, 300; 11, 1(J3. 
Bcriaglieri in branchtui, I, 33S ;  II, 

3l&.3b6. 
Biaarardi . fam. rtTit , eol. Trajaoo, II, 

|S0,S4.(.25». 
Biaoclii, Tam. ei<rit, Benurdiiw, II, 33. 

nicordali.11,35». 
Biaua{da), Tarn. genoLiBaMauatTe, I, 

67, um. — (MariUtoalla marcbe- 
la FrinccK-a Maltspina, FALCONI, 

ftvitttni dclU Speaa, p. 30j. — 
Cap della ii]uadra, 1, 57- — P«d« 
uru «alea , 1. 73. — AH' atUceo di 
Geno*a. 1, 91, 93, 94. — lliti- 
TO,l, 119- 

Giovanai, I, 5», 120. — Su« 
capitoli per la guardia pcimanrnte, 
I , 95. — Coolmul eol VelU.ri, I, 
133, 134. 

ADU>i>io,I,5g, 130, 147. 
BililiiKM. V. Diviai. 
Bigoiia, 11, lä». 
BiMTla aualila . 1, 150. 
Billa. colonna di orromgio, 1, 36S ; [ I, 

; 104,334. 
Bivact^t 1'. Addiacrio. 
Blocco ai CenoTa, 1, »3, 91, 94, HO. 

_• Di Afrodiiwi,  It, I9&. —  Di 
Dragntilta Canirr«, II, 34t. 

Boatda • cbiriokoaida, 1. 399. 
Boato talroilatla »ei prini Domi dclle 

ailiglien* da buro, 1, 319. 
Bareiiyrr* cap. CcHie, da Fetma, II, 

I        S3. 
'  Bocfapadaliffani. lom , Picuperocam., 
• ILShÜ 

Boga (LaL Jloja, amm.}, II, 333. 
Balogu. tolia ai Benlivogü, 1,61, ti. 

. Aintetighi . Fani, Maheni, S*in- 
pitii, Tomacclli, Zine- 

• BomU carica , c moita) a Rodj, I, S3S. 
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ttombj.Jed» fu»cu, uUin.» f*""P""' 
.al.l,n<aoTini. l,lU,ta.3äO. 

Bonibafdclle Ji in»""» 1 1 • "• 
Uüiiil-diai«i, tmlii prirai atcliilelii. I, 

"iill. 
Bompicuo, 1, 168- 
BoMl.li, lim. aocoB., "p- B«ti.i«>. H, 

BonülJi. fam. vfnM., cip.Gio*. Aul- » 
Buil.,l.2H). . 

Boiurtlli, fji«, jncon., c»p. Gabiide, 
I, ä9, 6lj, i3V. 

Buoatroti, ii BuoQJKOli- 
Uunivogli» .t noliiie. l. 298, Mgg. — 

Hil'uUnu gli Suülti, l, 3U3. 
Booiriii , Tim. tMil., U. 3ÖS. 
Buno . f  Biiono. 
CoDliIcTiti, V. Buontjlfnli 
Boiiii. *tlj di g*'"j '• ^^-^  ~ """" 

la epre»«). li , lö5, 160 

BarBU-r'^-l-^P'!'.'" ^'.'^I?:^,'     , 
CtMie. l.lti   — All'Ell«. *. 

18 — Ptftipiia. 1. S* 
BotgU.fin.. «ll.tr., aid. Ste&nu, »« 

«little io PiopjgJOfi», iiptiut« d*l 
GMtUi »tu VilKioa, 1. ID. *>*>. 
69. üä.lia.SiS.-iöJ, äJSi 11, 

Boitoniei. ftm. p»P«1«, • !«• P«""' 
U, 2i!). — v. Pio IV. 

Bqttij!>ofdo,miiiieioe*»luU, 1,365; 

LI, (äö, Ibl 
Bolle pn toDotllil» . 11 . 33». 

BoY*(cuiw. I. Tom. "«i. i piiH*. »1. 
tia, — Fotl'G"" Jil duf» dl Alln 
c tUto»udjlloSt<o««>.ll.il3- — 
Cenlio dopo U toll» dd Tete«, H, 
3U. 

Boau d> miiKxr» , poo « '•luU, » • 
|«|. -- Hicoido, It, iii- 

BiaeoHoduoleoii*,p«o« "'»'*.  ". 
161 

Buniioie. *rch.» Bulojiu, '»•'•-"* 
l.„.utt.tl.U,l,6», US-  All» 
MiiiodoU , I,  S3.   —  Ri(ord*lo, 

Braoc^aeii. fjm. «upol., Giolw C««*tt, 
II. 337.i!)3 

BHDcbe di Mttn«  i« eiurm», piei» 
t Dunitra ,11, HO. 

BiiwmioolMrfwi'o, w) p« 1" B>w'- 
du. 1,8.  I».97,314,376;  il. 

J3.   _.  E<|">t»eR<o • '•   '*'^- ~ 
FciDimfOto . l, J6S. 

BtvuD p«i U 1 ultgje e pd c»le«»f , 11, 
ibi. 

Btiuta di iptlfDO, II > 157, 

Biici di lupo, liibocch«Uo millürt, l, 
32Ü. 

Bucialoio e su» etiioüloRia conr<rmjla, 
I, 309. — P»p»le, l,ö'J,ti3,bi, 
6Ö, U2. 

Bucio pH icjfo con alln doeumwU, I, 
360, 3S1. 

BuffrltQ dfl cieJeuiiere. n, 163. 
Buonarroti Mifliflangelo , »rch., chiude 

1i icuoU miiU , 1, 206. — Lavou 
in Civiuyefchii . I, WS, iAi- 

Buono e Bono Giu«ppe atth,, confu.o 
diiPrumi», 11,331» 

BnoDlalcaU Btiturdo, arch-, II. 3W, 
3 IS. 

Bumoa, I, tSi. 
Buiii, fam.  nleili., Pipiiio ricotdilo, 

ll,2'.U. 
BushoU dfgli anliehi il  Pin»« (Medio 

eio, 1' ). — RtpHuta dal eap. Gtii- 
liiilich . »tiia siperlo, I, ISS ,iSi. 
— Declinaiiooe legnii«  nell« We 
iDconiliDe ,  i , 36. — Nei docuni , 
1,367; II, 163. 

BullafuiKo di artiglieii», II, i6U. 
Bullafuori di ounovra, e \a!uU , H, 

160. 

Catiaiolleif "p- ricodalo, II. "'*• 
Cucia e pewi di caccii, 1, 37U. — I 

pirali pigliavano cateia contm »en- 
to.l,  186,277. 

Cacciala deIl'i(maU nemica dal cimv' 

d'op'">i°'".'-*fi'^"'^^*="/' 
Cacciadiavoli, e  il  luo Dooie, 1, •>''" 

— Hirotdata, I. 6.   —  Animu 
Porloodi..l,i63. —DifenJ'l' '• 
lelta , 1. 418. — Ctepi alla ci.t.i - 
tu, l.ilÜ. 

Cada.en in matt, II, IW.378, 412 , 

414 
Cagliari, fenlio dell* "m»H p« "f"" 

I, 400, *09,4I3. 
CalaUia i caUbiwi. diwlali du pnair. 

l,3S4, H, Il7j^l3ä. —FuBE^oo 
•i monli,  II,  *"!>. 

llrjp MoiCtocaUlirti*. ll,*9a, 
Luctiali ealab'«»*, It, 3il. 

CaU&ÜDO. il (inle del Calafalo. 11, tSä, 
5-13. — 5kildo • DJion* ,1.111, 

CaUfito, lJ,l»J.iJ3- -SoUotii- 
UODC. 1, 115. 

LaWtc oei d<K^ui«»-, H, ' *7. 
CaUelle difrito per bciwou, II. "••" 
Camali. j'»*:» aSioUf""". ' . ••; 

Soptiee)»'»"'" Ai«liio ,  1. 4Ü 
Impiccats al potto, 1, 37S. 
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|«n,nDo (dl) «p  Tomma.0, Vmno. 

Jile% Cimicluol. di ci«m», «"O- 

>C*m<ll> Giufgello, comito, H . »• 

I       3a — Dcciso alU Pr"«" . " • ** 

I       trtfv.,ll.ä7i.5S5.'*8-    _^^^ 
CmpiRn., Mvis«io..= > "•«« ipfrto. 

e lempo.l.,»..dur., «-*"»»"• 
C*n>|»g>t> (d.). "  A-lig'«*"»- ,^ ^^ 
CMi4jcbi. hm. forUmp.. «-i^ Bni- 

C•1., fim Wm-, "p. Cfitofofo,!!.", 
C.M«Uu.gi..tch.c<..rHio   II,  31». 

n.,l.im6««>.e.mi.i.pl.,    . 

-S«p«ntiniecolubr.Ml',l. 
„ , -.. Aietroa«. < dod.« col- 
_   I   90   —  Viluli dti "onooi, 

11.167.— Ctepmo. U . 1»«. "•*. 
•I  Aid&liitii. _   , 

, aau - cjp.T-to.ii.«.       , 
c«ii;rpu<..udM*»;"'»'r'*»-.»« 

CipitanjdiR«"».  •• ^^''•-V,'       „ 
411. - D. F"Wu . 1 ,5*1 • - " 

71 _ Dtl Vetlo" f«Tdui» t tiKo*- 
n 1 iBi.lÖl.-D*'»'""-"""- 
ii'hs 9t _ Di Fl'*'"'" •'**'" • 
ll; i«, 41*   - Co«»id.n.io«. 

CipUnidiRonMf • '• f 
-olu.   l   J'J.1*9,5**.*"* "• 

Capitoli dti]»   condolla.t.. Do- 
rumenli ,     .     , , 

Cjr.iüni di iiua.Iri: Lodi>»Ko Jel 
MoK», Lottat» c «iiiolam» Mulml, 
Bild"«"«. Ciüvantii e Anlonio 
d> Bum. P*olo Vetlori, Andt« e 
Anlooio Öori». B.rn.rdo Silvuli. 
Genlil Vligio'o Omni.Matco Gn- 
nuni.Piolo G.u.liniam. Gi»«.po 
Etmolii.ß«" PetMl.Orauo KM- 
_e„ e FrJüMiro de' Nobili, Gun- 
luigi   e Gi.oUmo   Fie.thi     Cj.Io 
8fbrM. Fd.ppi. 0..i»i, N'«°l'> A '- 
^OBi.G.o..t.mMo.»m.PiDdoirc» 
StioKi, FU-n.n.o 0»iH'. 

üo BU.DMU.U.«««. dt^UEg.... 

M.Icb.cT    A.<i"ie-i.    OunUlU.U 
N.U.i    MJIIO fonlio'. FuoMiCü 

Tco BoMld..  IklU«""   «'"'•.'*•,- 

»co Btntddti. B«rn»id.nu Londjno, 
p„tio Dilttll.. trulufoto CKUI., 
Lui-, Rou. Anlooio F»i.i. Mel- 
cbiorre di Bflnwot« - P-rtro Fao- 
roui. Giu!i.> Pod..ni, Mjf^.n.omo 
Zjoe. CiinwnlonK. Gigli, Filippo 
Oiiini. Gj1t"">Fi•«- 

CipiUni  di   l.olf<«   imlrticalir 
R,o.i  dl   C«e . ür»i<.  B.g!.wi. , 
Cm.n<.0»l.t«ll>. Al.»androTa- 
„„.^i,   &-«  G""«-   "''"-'o 
d, Silo. C«a<«   B<Kr>o.r,,  Gun- 
«ml«  di   Tttni, C.mUlh. . d. 
Tol«l">o.  Pi.ffr.D««o  «*.l,oii, 
Sil.ia dl Piro" I l-oi((i Biim-.nd., 
Mioiiio Bicri - Gifotimo Lud(ir..i, 
Cufopo dl KoctT» . fl. Luad.. Ti- 
lo Cio-cehi. ?l««''u A» S»tHoge- 
„ioi, KHnr*»«» d.  Bigno.  M»r- 
CDlooio  drlU   PoriflU,    Auitl.o 
FU«bi, Arrigo Ot».w, A.lone B>- 
.li.m.   G-itnl.'"»"   "W   M""". 
Antimo Si.tlli.Kuoett«) Andt»oU 
li. AK«i" F.o... Fil.ppo F.lipptU'. 
TMJin" BijiK*"!'- Lur» SigBofdli. 
Rucirit'' ' Gribne dfgli Odd., Lr 
JOTKO MOMWI. M  Bio'rri, Cimtll 
Pwinrili, L."o P»"M>"- 

1 Opiio"»""«"'*'*"""**""''' . 
Kod.   l.»6. —DiC«oot,I,35 

I        _ Di kaüito, l, 3J7. — Di Ti- 
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Olli, 1,4'Ja, — Di Oiiia, n,3I0. 
— DcHeGHLe, II, *0I. 

Capiloli di eondoiu . v. DoFiimeali. 
Cjpo di pDsU, iiMo e valul», N, 161. 
Cappeltani, loldo t raiione , 1, H2. — 

Sull'jrrmWeagliSiiedili, 11,203, 

Cjpptllo Vioc,, gen. Ttn, 11, n.— 
CIjitdeLjii alli Prevts». II, 61,55. 

CappeltüDi pci eiiiicij 1, 974, 
Cappollo di ciurm],misim,prem   1 

atWi II, lüa. 
Ci|.puceini ill' itmala , II, 503. 
tiitalio dti Ptlüphi, I, 84. 
Caracci: ttimologid, |, «4. ^ Ctoque 

di papa Giulio, 1, 9J. — Li eo- 
ntnia di Matra, I, 308. 

CaiaHa. um. papalc, v. Paolo IV. 
GiovaoDi, duri gen , II, JiiU, f 75 
Carlo, cifd.  ptt li guerr»,  II, 

S75. ~ Amlilo alla NomtoUni, II, 
3"' Pa« Ji CjTt, II, 3U,  — 
La tragMiia. II. 331. 

CiHli p«r laiiimadei iuTig)j,][, 165. 
CaraTtlla, dim  di Otacea , 1. 84. 
Caicaluiidell'artiglictia, I, 3ÖS. 
C»rifa di artigiwria pei tuunU liii a 

peaw, II, IST. 
Carita, cjTo lii manorra, e TO« di eo- 

nundo, II, 4il. 
Carkbdta. caitllo di minoTra, II, IG). 
Carlo d'Auitii), rc di S|u.pna ,  elrtro 

"up, I,  167. — Coniro Fuacai, 
1, 3l)4. — Cootto il Papa « u«o di 
Horoa , I. )»7. — Coorro i Tutchi. 
petCotoD«. 1,309.- PetTuniii. 
•W. — P.f AUlli, II. 97. — i'r, 
IffodiHo, II, I «9. _ &(ui»oro cm 
Vc&tuaoi «IIJ Pmeu , 11 , 17, GS. 
— Pnoi« r titii,  II, 83, — Ri- 
aunc», II, J7Ö- — Huore, H, 345. 

Citr. Mjomrtto.I.i. — Dccitoa Ro. 
di. 1 . 378. 

Onclla (Jeli, grau  manlro • Rodi, 
/ortiße*, 1. 171. 

Marcaotoaio t »oo Lrete, I, S60 
Pt^igo col.. I, 3»». — MuoK 

a TuaUl, 1, 4ts. 
Camdiartig.al tnplodei poti.l, II. 
Orto ddl'aolcau, I, 3.iS; II,  1.^5. 

_ Catt«»lc)*),eap.jaT.,II.179. —AH(I- 
tuBO.II, 335   — A Malta, 1|, 317. igapUD„(M<J.      '"-•..". 2«   _ A MalU 

ö ' -1   F,„^•»">» • *oa tt. II. lai. 403 
[0.01(0:0 9**** * artijliena, v Affiuto c Cano 

j :kil(liaBr, Eim ron , cap, Lttc., 11,594. 

taslello  Sanlangelo,   rifuyio  ., 
Clcmfnle, 1, 2^8, - II pfnüi-in 
ditrpnaro dal Saogallo, «d cuguilo 
daallii,II,-2Si. 

Sannicolo in Rodi, [, 510. 
Saattlmo, Sanlaogelo, eSanou- 

cbcle ia .Malta, II, 3ü4. 
Caitclauoto  in   IJalmaila,   preio, II, 

78. — Pcrdiila. II, a5, 
Cwtriotlo. Giacoiio Fmii, aicb. nlli- 

modilla icuola Uiliioati. |, 506. 
Caitto, di Puijlia, pruo dai Turcbi, I, 

434. — Riruprralü, I, iJa. 
Caltna di landre, 1,364. 

Di ciuroia, I, 3(>6. — Prnio, II, 
160. -^ D'argtnto pti luiso ai »i>- 
gavanii, 1.36^, 410. 

Caleiiaetta, galra rom. reodula d Fif 
ICO, II, 13:2, 134. — Rjgioat dtl 
Dome, II, 351. — Sciioi« luiie 1« 
galecdtlDocia, 11, 13!t. 

CatUTo diftio da' Ytunian!. [|, Sä 
Canalitri grtoMltm , v Rodi t Malta 
Ca*illi iniluicaii iull< luvi,  ||, :\ 

— Sülle larlane, II, 360 —Sti; 
t imbarco, I, 40J. — Per la Idti 
papalc, 1, 349. '' 

Ca»anig!ia,&m napol.,Tiijjooeol.. i 
33s. — cap  CioTatini , 3il. 

Care, teira drl Laiio, Trailalo < ci.^ 
tcgucnicll, 3U. 

Caorttodi piuTapcl brigaatino. I, 3ii- 
Cefa'ooia , e noa ntinc, 1, 14. — Cin 

kiala coQ Saolaniaura , I, b(. 
Celala. e Monone, l, II(I.SJ7._ ^^, 

docum., I, aeii. — Nh ticorii du 
coDUmp., II, yi\. 

CMt na»ali, hrordo, I . 196, 
Cetcamarc, ufGc. I,3l8. 
Cerda (d«lla). V Mcdiurdi. 
Cere (da) Rrnio. v. Oiiiai Lo 
Ccrigo, launinia, 1, 35. 
Cctiaot», rom all« GoletU, l(. SOt. 
Cerria maoiucta in Aftica , H, si|. 
Cesare da Fctmo, ir. Ehxmura c GiMlik 
Cruli Piciro, com, II, 351 , 3S3. 
Cbiami occapala, 1. 83, 175. 
CbiaTitidlo di Tnoiii io Roma, I, UQ, 

— Edi Afroditio, 11.316 
Chieiuula per It Imiiole, H,  1(3, 
Cbiiioboitda p« a(ctijt<uu>, t, Slt. 
Cbiturgo di outiDa , II, rOl 
Cialdi   tomm.   Alruaodio,  rirof^i 

1.37.- 11,376. 
Cicala. fam  gtm*. t liril. Timt plcta 

dd pioprio. Il,3s9. — (ap   Vi- 
»«i>Di« p« Tripoli ,11, 357, 
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:•   Glllllio. 
-TLi,iti, gcotr («ttial«, 1,43g,444. 
[rme nfl »Dio piojirio, v  Po- 

iiria, I, MO. — AliutivamcDte pti 
Cipiiina, I. 4im,4t3 

Onqucitme ilet Fauilo , 1, 411. 
(>U) cip  Hiccolo, l[, 93. 
. iBconlro dti GtroMilm., I, !3K. 

-   Priirolo di papa Leone ,1,1 äÜ. 
C:ri Ciro, mtl. oibiD  dclla Scirro, I, 

50,ill,S 
Ciunu da Kino: UifBcotlä di itaEiiti, 

1,31, ;iO,Ji II, lil. 
Fatuti, i, 116. — BoiDTOglii, 

I, Sttt. — PTigioiiicii, II, <17, 
131. 394. 

UTD TaluU, I, 163, 360; II, 
iÜ. 

Villoc TuUta,!, oOO, 117. 
MiDflle c Client. I. 365;ll, 160, 

341. —  Di itgemo . I, Jäl, 4ia 
A ttfurolo, 1.  117, 3öä. — A 

MsWccio, II, 156. 
I, Teil dumeiu , I, IfiS. 

^ntaratitllituDcl 14116, c «u HJca 
pMrigoni, l,bl, 69,9U5. 

''iftUfcirliu: Suo port«, I, 403- — 
(-'«lUatiooe dl >ri pleic. >, 10. — 
SptttinoM all'Elba, 1,16. — Pw- 
«Hgip di )iipa AUuandro, 1,91. — 
SpcAuooe dl Lrvaalc, 1,43. — Giu- 
Uo n,U foitnii, I , 63, 40Ü. — 
Spediiioiti coatio I'raDcrsi in C«iw>- 
*a , I. »3. 91 ,94. — La dirMna , 
1, IS'J. — I Italiurdi, ilrmnii, c 
nturbcroni, I, l3T,loS. — II tc- 
MTo, I, I ^7. — 1/ e|>idtiiiü, 1, I »9, 
261. — Contto Ceoota, I , 173. ~ 
AitiuDspapa, f 'e ctllc, I, t'JG, 
197 — I «.tTOMlim., 1. 239 — Lo 
Spedalc. 1,340. — D< auoto ptt 
G««»». I, J»0,3S(, — Prt .'*•- 
(wli, 1, 9S4- — Rtiiiltnu >l Boi- 
Ui«t, I, 9S8. — c-ttnaioot di 
picr«, 1, 391. — Spedaiooe ü 
Lna>t«, I. 307. — Soeeotw» i Co- 
'ooc, 1, 339. — Pompe > Maniglia, 
1,347. _ Dimota di papa LUrar»- 
U. I, 3J9. - SpcduioM di ToDiai, 
>.409—Paotolll, 1.433 —CoB- 
Uo Btitiioui, II, 90 — Coolro 
DrafOt, II, S7. — Sfviitioa* d> 
AJ|iti, It. 97. — CKCIIU di B*»- 
btroua.ll. 117, llä. — R»!-"" 
dl CiaBrMttina. II, t99- — V»»- 
Wua 4dU Cai«ia«(U. H. t3a. 
37. Ul. — PitJt in Baibtna, II, 

173. — Air»ioac igU sruntsciil, 
II, 174 . 35t(. — Sptdiiiooi di Kfto- 
diiio, II. 1 "6. — Sutreiiu delle ga- 
lerenel porto, 11. ää8. — Uileja 
conIruSpafjDoli, II ,ätiÜ,9S6, 311. 
— Sptdiiiopc dl Tiipoli , II, 346. 
— DisKiuione alle Geilte , II, 416. 

Feile dtl illorno, 1, 374. 
Le banJieie dei Turcbi, 1, 37d. 
1 Visconli, I, Ibl,  109,407. 
Le forlificaiiooi, 1, 64, 13S j  II, 

«i,3»Ü. 
Le   fimiglit, v. Andreolti, An- 

Htmi, Biancaidi, Biinrlii, Eldnila- 
•i, Egidi, Filippelti, Fiuii, Htr- 
tindli, Roectii, Ruui, SlelU, Tu- 
maini. ValUaieru. 

Clemtnle VII, e capiloli rol Velloti, 
1, 941 — F»»üie al re f lanceieo, 
1, 365. — Oppoiiiiaae all'impcT«' 
tore Carlo, 1, 367. — Suldo *l Do- 
na,1,371   — Guem a Carlo, I, 
979. — Boilionc,   e latco  di   ko» 
ina. I, 91i7.  —   Difeu dal Durii, 
I, 3S8. — Soeeoiw in Cffouiua. 
I, 3»4, 330 — ViagBio  a   Mar- 
ügtij, I, 348, S^D-— Comparw 
dl BaibitcMM , i, 385. — Uiioie, 
I. »86. 

Cleret dt Raveiuia, 1, 14, 
Coccioello di BianoTT*. doctun-, II, 1&8. 
CodiinaDl«, tiitlaftüi iu>alc, I, 983. 
ColTc da uiofia , 11, lul- 
Collatoh drile MHie,  II, 157.— Pe- 

in c TlluU, II, 161. 
Colleooi di ralccic (traieiiiiiti. II, 157 
Coloona, Tarn Tom., »uci frudi all* nu' 

noa e gilirc del proplio, II, 388. 
— (.(,ni|>iit( , c  »railutc.ll, 394. 

Mairinionio   Moiuta,   eoolia t 
Fnoceiil. 63,83, 91,94. 

Proipcto, C<soTa, I, 175, f78. 
Pirro f Mania ia Ccrin., 1, 39t. 
Sufano a Parleirole, II. '35. 
Akuaodro con Paolo IT, II, 3^. 
PooipM a Malla, tl, ^C6. 
M.  kaUtMa il   Irioofatoic,  mia 

nactia, II, 3S7. — Su« rarlc ma- 
riM, I, 36.— Suc galcit, II, isi, 
»4, 

Falniiio. lieorJale .11. lÜi, 
CtJnliriDe doppit tull* oa*i, 1,86, 
Coiiu<ebio,r   Fetclli. 
Coealjallimniti •tllorioil. v. Prru. 

Statt coiliuUa,a>. SriTamurria 
A donftta % di uoa galea pteuo 

OMa, 1, 73.— Dclla esptiana a 
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Piamliino ,  I,  161. — Dclla cipi- 
UnailleGcilx,  11, 113. —  Dtlla 
Utvraii illi PrrvFM , 11 , bÜ. 

Coroito, primo solliirficialc, loldo e ra- 
•iane . 1. Il'i. v. Cimilli 

Commisuiio , utüciaU di ammini^tra- 
lionc . äoe., 1 , 33. — v. Vturo, 
Lcoaini, Gbilieiti, Gluisi, Ecmc* 
lai, Vigciia, Ricci, Ceuti e Ma- 
nuo. 

Coinpagna, ta Camcta id canipnitica, 
docum.,11. mi. 

Compigai ,   diccTiosi   i   nutinari   di 
piima cUiM , 1,  113. 

Compifinic , uilto um luitditra di du- 
gtniucmquanlaIMtc. 11, t! 13 . 3'tl. 

CoDiloili t cipiloli dci Cipitani, v üo- 
ciiiiirnli, 

ConiluliDifro rap. AlcsunJro, tu« pro- 
dnic rol  galrooe ,  II, bi.—  Lo 
utTj, II, o9 

Cooeiuri de) Ficsco, li , 133. 
CooMrTa, e ticurtiia, 1,47, 169, 
Coa>>gli(tc,  lo   iU»o   ehe   Piloiino, 

I, läU- — Soldo e miooc. I, HS. 
Coniiglio di gucrn a  Saaiamauta,  1. 

3». — * CodiiDontc, l,3l»l. - A 
CoTOD», 1,311 ^ h Taaiti. 1.433. 

• — II jiapcoQiiglio iljitfii, II, 43. 
— Allri da cjpo , 11 , 6n ,  77.  — 
All( Scrrti« lulU cap. di Roma , 11, 
37^. — QuiTi lUiM lulla Tulc , II, 
3tll  — UllimaillfGfibf.tl, iOJ 

CoDlariDi Cicobmo \il l^lla) al Llocco 
di GinoTa, I , S3. 

Cooti. Um. ram., Totipiala, II, 3&S. 
Couli Antonio, ing. alle G<il>e, II. 395. 
Canti Gijrofo. paitronc, II, l34, 139. 
Conlracrii ida ,1,16S. 
Cofltiammiiia  c  Iratitmi.  I, Kti.  — 

{>taliTauiRodi,l ,'ii6. —Mclodi, 

CoaUKci   Andfta   [it Sansovino)   per 
papa Ginlio . 1, 6i. 

CoaiunLKi*. KpataiiaiM in rat« di pe- 
.ie.l,37i. 

CoOTcrgcBu dtlle foiM. I, 39, 47. — 
Dtitc tMiict», i,:n 

CaaTCiuiw r.ioigio, ing  r«l Martinco- 
go , I . :31, tV. — lila GolctU , 
I. 4äO 

Conmir aotkkr: It Cataccbe, 1, 30$. 
— PaltMbciiBi  liliodali,   1, 314, 
31». 

ConMiaa. I, (10.397. 
Cotlwli. hm. tubiii., cap. Pict Fnnct» 

)M>,1I,». 

Corda cotta , v. Miccio. 
Cordioieia , 1, 366. 
Cordiao , 1, 366. 
Corfu, aiiatita d.i Solimano, I, 43' 

Tuttal'armata in Coifü . II. 4 
Coignia  (dellaj  Ascaaio, anfibio, 

-J83. — InOitia, 11,310 
Coroeto ,  e  palaiio Vilellrtchi, I , 

— Paiiata di pipa Aleu., I, '3, Sv 
CoTone descrilla ,1,313. — BatEoia l^ 

auallo, 1, 314.318. — SOCCOTM. 

1 ,3i3. - Perduta, 1,34«. 
Coinote di dtnuiio, 1, 16. — ConrrS 

ordiaarie e tlraotd. porlaBo ia if 
V], 1,87. —II Uutioicaiprae«'' 
le, e icmpre in Jeiiia, II, ' 

Toiule o Cocia'o, DOD e Pinla, I • 
Cor4ica e Cim moleslati dai pinli, 

im. — Piigiaaia di DnfM. "' 
Ul , V. LalrM. 

CoitoKoli,v. (luilögoli- 
Cori'ia, «  Giornn, 
(.oiimo, duca di FiitDU , v. Mt^in- 
Coilanlioojioli, e Ia  lcgi,l,&l> 
Ccuticra , p«i tallia di coiU , II, lil* 
Cokto(di)Hiccotö, iog..  I, MI. 
CotltuiioDc di  galee.  «icmpi  di   [' 

itciu. I. 6Ü, f. Galea. 
Cmpy (di),Pare. II, 126, 
Cli*pi Gioiaam, duca JcH'Alciftlij 

5ua lil'oa, I, 417. 
Ci'iicbe, V. Sioiia. 
Caoft (dtl) cap  Stefano, II, H. 
Cuttogali  pirata,  1,5. — In  Bit" 

I. 140. — AiMÜlo. Uii7.-- Tu. 
eooiio p>p> Leon«, 1. tat. — 
coDtco il Giammaeklro. I. SIS  ^ 
Hodi, I, SI6 — raltaprincip*, 
937. — fjella prima qtudiiglu, I 
378. 

Cniialan, 1« itole i il camp« Mk 
taglia ductitto, l> 33S. 

DallilÜ cap. Piftro, II, 31. 
Daoato, v. Anuniaiiliaiioa*. 
DatanuiD capitano , II, 379- 
Uardaaclli di Lti<anio, I, SW. 
DaiMiia iD  Ci>iu«ecrhia, 1,  IS&. — 

Documealo c uandagli , 1, 13^. — 
Epiittmia p«< faaglti, I. i»9.       i 

Daicinu. Taale del miiUo   d'ltCN. % 
I&.I, 3i3. —.SoWo«ra,io«,l. ' °* 

Dtcadrou , dicrtano per Dai*a, ' 
DtctiDanoae drlla Liauola , t pi" 

(oo, 1. 36 
DKahoni, c. TiKooli. 
DcSnsio, l,3C. 
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UcnvJ , 1, 27. — Dicevjoo DKi<l"i".  j 
Diflälco e   DisMio. — DivetM   dj 
Sratroecio, I, SäS- 

n(iiT»,ll,S73,lio 16. ItgMi'«*"•'*"•• 
litiiiedi otmfggio, II ,-33. 
Dctergrte rcnoi SpifgaiiO"« . "> '"*• 
Ilurio ili Romi, 1 , 3ü5. 
Ulfe« in cen««, 1> Forlificiuon«. 

_Di   CoioDt.   l,   31U.  3*6.-- 
D,I1JC>D«, II, ;(7. — Dit»'«- 
r»,To,  11, 85.-Di  CilUio.  11. 
86  — Di Ci*il»Ttcchi» dal Borl>o- 
ne. I, 2SSj e d» B^iUt«»".  "• 
117. 133. — E d»l duc» d Albj , 
II, 51>I, 585. — Di Olli», 11, 30U. 

nigrt«ioni . ^-  Slori». 
Dinllodtldueptr c»nlo, 1. HJ. •'''': 
Diioltj c DirolUre, in d»otJ'>M • •'«'" 

deir»iiCB''0. i,i*>o. 
DiMlb.ri«.l,315,*l9;'1.7»- 
DiiiipliM! Pioibiloil iriffico, 1, na, 

Sä9. — FrcüJlt le i»ppM"gl'* . ' - 
tu, 560.— OopM = polt"», 1. 
113,  5J9.  — Fede  oe.  p»"^.  '. 
354. — Puniiiöoe dfi «»P»''"''   '• 
517, 339.3U;ll,l*t. — D«l «- 
»lo , V- Rtli«iooe, 

Diicordij di collnt'«', V. Ug». 

Ui,*r.ioD«..<>l-l.ll.I.530i"-5'*' 

DiTiu fjp, CijoilMUisla I«ft </' ß''*«'- 
Ml , II , 32. — Ud. i'l» P'«"" • 
11, 5S. — Hitupeial» •» 6»'" • "' 
9t. — Ml i«U in nwDO »i D<"" . 
II. 3PG,O. M- .  . 

DorumtDU in Bcncr«, «• A"l>i""- 
Ürdioc  di   pap» Äl»"i>dro  ft' 

tMtiuitc Mi B»t"e, I. tO. 
Ddla  >lt»w P«  "iiuiRl«. "• 
I^pidi it\ Mp. Mo« , SO. 
Pitinu .1 eoniin.... Pt«to, 33. 
Ltpulj  dtl  rotdtiin»«,**- 

Pp.Gia..sliA«,p«rU».l"«^ 
Lo .U*ic *i nwd. pel porlo. «< 
Opitoli pn lü^riW. ~»".»«- 
Opitoli dcl op d» B.».- . «• 
Specchio J«i »oldi.rKto«». t". 

P,mp« i«^;*««.'*^ 

P,p.Uoa.p.«l» fu«du.Ui. 

U. «w« !•«> p"»"- •**:  _,, 

Lo »UM« <l*ll' 5p*rwl* > '**- 

Pap) Leone »t FrrROti, 1 &5. 
Al'dallidiTuoiii »i Gtnov., 153. 
Pi]i» Lfone il GJDO, 157. 
Lipiüi del VtllDii piovan«, 159. 
Leon dwimo al dog» »tu , 164, 
II Gtam. »I  cai. de'-Mrdici, 171. 
Mfdaglie di porlo ccllulare, 197. 
ll Sinudo p«i Daiilio , 203. 
A) diif» dl Ftiraii pel mtd.. 101, 
Capiloli  dtl  rap. V«tlofl,241. 
M'<lj)|lia di Andrw Dotia, 365. 
AlIrtKito dtl med , 373. 
Sigillo dello tletio, 389. 
Kote di vitlot veiiito, 399, 300- 
NoU deiraimalj ptr Coione, 307. 
BiHtllo dtl rap  Salv.iü , aüi. 
[•Ttnurio M\t Ralec«, 363. 
Btdfito »1 cip. Uiiini, 1*93. 
Capiloli dell» coodolU, 39.5. 
Lttttr» di Paolo Ciuitiniani, 399. 
Lipida per l' »rnuU,   4üü. 
Hcdaslia pti U medrüma, 406. 
Lapid* l-tl  chii'Ulelto, 43U. 
MtdiKlii l"' '« ''""'"• **'' 
Bicie coolJd alcap. Oitmi, II, ". 
PtTiiUdtlle g»l*t«, 7. 
Faltme »l r»p   Erroolfi, H. 
O|iilo1i dclla I'ga , •»- 
p^itnie »1 rommi«. Gtoiti, 18. 
Pjtrnle »1 rom- Vigetio, 19. 
HuU dcll' trmaU di ftouia , 31. 
Lctirra intd. dell'Uili». 37. 
Ullwa dcl Ugalo al «irei. 3t. 
Hota dtgU alluli * toifa, 41, 
UlttT» di Mioiato il l»J . *9- 
Cottil  dtl Pp petlt (taltre, 110. 
UM inmoiWdtlcap PnelU, IW. 
L>[iida dcl rap   PrKlli. ISI- 
Biglitllo di  Gunotllioo, ISO. 
Somm. tuFarnoi t F>ewbi, 133. 
SiniU tta FaiDtii « Omni, 139. 
Altii cjpiloli coli'Oitiui, 140.   . 
Capiloli 'ol "p. Sforsa, 150. 
V(*dit» t<a sroru cd Ot>iBi,151, 
HoU lul talore 4tiU gaicrct 155. 
EdclU a(li|licric,  166. 
Bands topf»  |li «liia»", !7.i. 
Kilu d<l rampo di kUic*, 307. 
II raid FitWM al Tl. dl Sie, 115. 
I Loccbni al Gonuga . t49. 
Qttt'o FarMK ai Luctbeii, 350. 
I IuK(hcii»dO»»>io, 351, 
II fir  Fiinci« »1 TiUurxio, 3f>3. 
Lapidi Utitfo. dcir»ti,,3UT,30£. 
II dur» al FtiiuKO, 338. 
M(ili|IU di Dia^ut, 543. 
VcodtU deUe t»\at Taton., 350. 
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«ota (xr Tfipuli, -^OJ. 
Bfaoi ili Stov- »"'• • ^W. 
Leu. di VUoioToi""., 3'J6. 
Leu  ili Pit'o M**"'''' ^"^ 

Domenico da GenoTi, pidroof, M , 10- 
DöMitivo di p»i'i Gitilioagl" <qii'P»ßB'. 

,92. — EiH  l'»p»  Clenitmt,  1, 
360- — Del Gram  >l Bcnincasa , I , 
a7. — Ed  al  Yettoii,  1,  17^. 

Doraturj,^  Omali- 
Dotii, S, E  il Prineipe iicor., II, JOB- 

Andil-i divtrjo da Giannandre», 
1    a;-  11,  366   — RicupetJ  UM  . 
gt\i» rom.ni. 1. 165- — Aneddolo  ' 
con pj|> AdiUno. l. i'JO. — Cliu-  1 
nulo « Rumi da  p»p» Clemenle, I,  \ 
371   Piglia  il eonundo e vinre  ; 
Bail)i-o»»,I.8<7.-SpedilocoQ    1 
UoSiena,I,279. -EcoDt-oGe- 

novi.  1, »SO.— Alli Ullas''» •'• 
Cod.roonte,  I. S»! —  Inv.i.one  , 
d.lB.E''o.'.«*.-Salv.C.v.U-  , 

reccbxi dal Borbon«, I, HS.— 
LttcU il govetoo ad Anionio, 1, 
500. — Si icconc«  in Spagiia, 1. 
590.    S[>ediiione  in  Gretii, 1. 
390. Balle Corune e  «ua nuno- 
vta 1 313. — nitorna, I. 3il. — 
P,ide Cotooe, 1, 3*6. — E tre gi- 
Utt I. 3iT. — A TunUi, « suo 
mono, 1.4U. -lUHt i'[-f"' 
col'a iJWSl miBOri, 1, *';{• — 
PitKleiM MirAd.lal.co, I , 438. — 
Lega coi Veaeaiani. « »ua Urdinta . 
li;2!>. 39   — Cccuigli  ambigii.. 
II    42.   VtDtietoquc di tinfüiio, 
n' 44. — Scaiamncte inutili. II, 
47. — Fü"-«gogoo« . n , S6 — I 
A«(U», difeM e«nlen«a, II, b1. 
67 — AllicTO di Ciilelnovo, e lol- 
tu.a a.lla Wg.. U, »••• — L.l.*- 
laiioM di Di»8"l. "• 93. —Bo- 
»ioj <« Algtti, II, iOi. - Ralto 
dtlle ialeie bniMiine, II , IS». — 
Vt,A,U dell. .«, II, i37.- Fatt. d. 
Af,o.li»..., 11. 193. :39. — PuBlelta 
U Sp«na. 11,313. —Beffalo da Dia- 

•ut. U, 341. — ^I^""*» '' "'P*""  ' 
Tripoti, II, 367.— Muotc, 115. 

Aolooio, cap- P*l cugmo, I. »76. 
J96. —Suoi M-iitii. 1, 196- — 
CoBipaiu a Ceoon, 1, WS.— 
ImptrudiCiKu. I, 318. —IJ- 
ici»Romaeio'gea>Iidfid, l,i*t- 

CUnneMiDO, coofuio cd li(jlio . 
II 45. — Piima tfaramutf» alla 
Pti*»»,ll,*7.—Piglia  Uragut, 

I i , 90. — Sffiri io Algen, 11, lO.i. 
— Uiilia le galere farfiMUne , H. 
121). — Petde le galcre e U vila, 
II, 137. ,      . 

Giannardiea. confuio «I padre t 
colk.io,l.-J7S:ll,-lS._-P"«= 
moitta »Meiiina, II, ^bi. —Au- 
lobioaraf.» ,11,308. — Infermo, II. 
370 373 402. — Da il nome il 
baluirdo. II. 393. —Chiedela par- 
lenia . II, iOi. — rooMDte all ul- 
tima rtrmala , II, 407. — Fugg«, « 
,iul«inSitilia. 11.416 — S.w. 
^isordini di Cipro apptoviü a Ma- 
d(id, 11.37. 

Crislofofo a CoTone, I, 3H*. 
Filippino alla Piano«, 1 .160. 
FtancQ alla PtevtM , II, ä*. 
Impcriat«, ricoi^lo, 1. SS9; H, 

US, 
Lambi a Corone , I, 31'- 
MiTcanlODio a Cnit.. 1, 360. 

DoTunque.   II,  HS,   lio. "^   l'gS" = 
Jot'itiiiiue andaise. 

DraBhelloaeirarehil...gio.lI,l69. 
D.apul, pirala , l.ä, 378. - Cap»- 

iquldra alla PreMia, II, « — 
Diie.ta riUlia. U, 87. - P<<w 
,11a Girolala, II, 81. — Liberalo 
dil Doria, II, 93. — F» l^ffe ^ ^^• 
drfa,ll.34l. — Di'enU pfggio«. 
II, 1)4, i7S. — Cateialo dai Saldi, 
II', 810.— Cacciatoda Aftodiiio, 
il' 177. — Suoi iUatagemroi all» 
Va'noMea!I.G«(U,ll,Wl,370. 

_ Suoidulogb.. II, 93.341   — 
Sua Gionoinu, U • ^ '*• 

i  EtWoadi.v- Curioliri. 
Eg.Ji (degU), fam, ci.it . np.l^(«>«». 

.     i^s».— Ritoidi, n.ajs. 
Elba,  iwJa. pwia  dal  Mo»ca, 1.  IS- 

_ Viulala da pip» Alowodio.  I. 
J4. — L«  du«   atmale,  I. ^'••r 

, MioacciaU dl BaiUaiDiM, H , '«• 
;  EDHCO II di Ftancia tl.iama > Turcbj. 

II,  «3, - Fa leg» con Pp  P~lo 
toolrola Spagna. II, »'••.•*•'• — 
Bich.amaiTutth.,11, 3*3. 

I  Epidemi. pei &o«b'ddU daww. I, 
159. — ConitmplJ'a nn Cap.üiH, 

! 1.261 ,1'  MoiUiitl. 
Equilibrlo, t«.na . U,  U-  — APP''" 

Enoipagg«». "  Atmameoto. 
E.mola.   cap. Gocopo, 11,7. — "? 

um*, II. 12- 



DELLE PEUSOSE, DEI LLOGUI E DELLE LOSE. -131 

KicIifDiiiooe dille ilivcrMf iiuioni ae\- 
r»llac«re,l.-iil ; II, "Jl i , Saü, 

Dd N|l    Salviati .   l,   355,  — 
Della SpJgnuulo iD Uitia , II , 3UÖ. 

Etpinosi, V- Atiluini. 
JJte (da), il diirj Airmio , e il catd. Ip- 

politoalla PultselU, t. 7ä. 
Euciiislia » lioido , I, ^iS. 

Fjbriano. v. Gabrielti. 
FiiDC al campo d' Algcri, micellano > 

ratalti.ll, lUi- 
Fuulf, a finö. ugnu di comiado , I, 

365) 11,3t 
Fanclli, ram. inroo , caji. Galfatio,!, 

öB, ee. 
F«iii,lam. bolog^cap. Antooio.ll.lbO, 

Fano pti TOIDJ dclie armite, II, IS, SU. 
Fanö. V. Faoile. 
Fanteiiadi mjrina , i- Miliiia. 
FsTDui, rim- (>ipale. i*. Paolo III. 

Pitrlui(;i conipia U galtif. Il, 
133. — Gii K>ni> ripMc dal Ouria , 
II . 12'J. — Levende al Firtco, II, 
in. — Docum-, II, 3i0. — Ikcuo, 
II. 138. 

Oiiaiio to'Eom. io AlgHt. II, 95. 
Otaito, capiUoo dclU «juadia col 

NoKili, 11,138. — Vendelrgattf«, 
alI't>rii(M>, II, IS» — Naufragio 
collo Sftnt. II. 31!). — Sue Icltcre, 
e guttra di Parma. II. SJO. — 
Huare io FnarU. II, l>)d. 

Galrano e lue Dotiiie,  II,  348. 
— Prigioneallf C(rU,JI,*IO. — 
Si riicatia coi Vtaaiani, II , 416. 

Fatcina pti Iifori di camp«,  I ,  324} 
II.*W.a97. 

Fatto tlcmtoto ptimo drlta tiotia, II, 
33ö. — pjiole c faili ili eciluni, II, 
83 (Vo/iira  pronla a dir bene  e 
far malt. Gn-STl»!*",  Diip-,  M, 
139). 

Faiulo ViUorio, * ciwiotrtme ,1,411. 
Fdtlli.fam. eom»t.,eip Matro.ll.SS. 
runmifHlIa dcl IiRiuoc . I- 36i. 
FfDomcnt dtl mart, v. Mai«. 
F«nlminJo d'Aragoni fingt  frociaU, 

•xalU il nipolt. t r'Sl" '•  "•B"» . 
I. 14. — Poliliea »adu-, II, 68. 

FvdituMlo d'imina, imp-, ". *75- 
Ftnto, *, Boccwra « Gioiia- 
Fttnmolioo Lodofico it Bergamo.a(- 

ch.io AfrKa.lI.n'J.*W.  «*• 
— (Jcriw aUdhoftrf. Il,»5.— 
Pn U Sauibaca, II. S^'- 

Fi'itata c Iialtaitiia Huiial« alla Polficlla, 
I, 75, V. AII-crgheiii.Etli. 

Fiiru (licono i mannaii prr lincara, I, 
•im-, It, t&ti. 

Fftia, V. SaluTo. 
Fianima.  ipcrit di liandie»   tunga e 

loiiLif, II, 15i>, IG3. 
Fitulli, iani ern., enliano caolro i Fre- 

gDIt,   I.  113. 
Gianlui|{i cnmpra I« galt" <lci 

Faraeii, Il,l.i3,35U. — (.oiigiura 
E moric ,  II, 133. 

Gltolamo goT. leg>lpTt.  II, I-'4. 
Scipioue MD duc galtrr, II, S!kO. 

Filipjirlti, (im. civil ,rap, Filippo, II. 
t MJ. 313 . SäS — A Ltpanio, i>. 

Filippo II dl Spagna cumtiiria conlio il 
Pipa , II, 37ä — Aliliatlr ti l>aro- 
nia, 11,33) — La liagrdia dti Ca- 
raili. II, 331. — Mauiia in AlVica 
il Mrdina , 11, 3.i4. — Siitiili al pa- 
dre lijptllo >i Ven.. Il, 11, 6!S,»3. 

FiloioÜa dtlU lEaii«, v Sluria. 
Fiunrii, driiia le^girra. II , 1 &7. — Pe- 

M> t TaluU, II, 161. 
Fioii, lam. ciiita*., II, 158. — Maiino, 

II, 33. — Tjp Aicanio a Malla 
(Bosio, lII, 6S4, lln. 18), —ALc- 
paolo, V. 

Fiotioodi Fircnic, etua Talota, II, IST. 
FircDie, t il duca Alcftindro , 1. 393. 

— II dura Cuiimo conllo Citila- 
rK'hu, II, 3!)6. — E rontio AD- 

coaa, II, <1I3, — All'im|<(eM di 
Aftoditio con Giiirdaoo Otiini, II, 

I i 7<l. cc. — Alle GtiU con Microlu 
Gtntili. II, 354,11. Appiaai, Mc 

! dici, Strom , Vdloti. 
i Flacrbi, fäm. lulr , ean. Aurelio, in Al- 
{ gcii, 11,96  —Alla guiiradi Par- 

ma, II, 319. 
PluUa, ooda nueotc, II. 375. 
Focaji. la pi«Ua dtU'ntciaiitio, v. Af- 

' chibiuo. 
'  Foligoo, tr. CiGli. 

Forcioa A* nio>etitl(o,pTCii(i, II, 159. 
,  Fotula rap. Pitreae, II. 331, 
;  Fornari, lam. graoT., cap. Domccnco • 
I Rodi, 1.319. 
]  Foflcuc c larliii<aiioiii, noviliocl mio 

traiuio, I, 1.18. 
L« ir« icani«. 1. 305. —. Le lORi 

IMnugont, II, 196. 
OÖcfJIU la bftctxa di Santamau- 

11,1, 3», 48, äl. — DiGiTLuw. 
<-kia,l,«4, 4U8: II, 3S1. — Di 
Rodi, I, SOO.  -^  Di Coronr ,   I, 
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31]. _ Dei DariiiDilli di Morei, 
I, 316, — Ddla Goltiri e TiinUi, 
1,416, 49U —Dell] Ptevesa, II, 
30. — Ui Arr«l<ib, II, 1!*.). — 
DiO>lü,ll,S^T. —DIMilla, II, 
364. — Delle Geil» , 11, 394. — 
Di RDini, 1,434 ; tl, 3hi. 

Luoghi fofti otcup4ii »eile guerrt 
inlt*tmc ed wUine, rinne alte voci 
wgueali: Afroilisio, ADIITJO, Bi- 
urla, Cailellimiiure, (jttelnovo, 
ChuTiri, Corone, 1' EUii. Gf nova, 
)• Gerbe, 1a Goletla . Lriici, Mola 
di Gaela. MnnisIrTO.ÜTlitlella , Pl- 
trawo. fioinliino, Ponu, Potleicole, 
PotloGao, llapallo. Sjlerno, Seslii, 
SoTtento, S|>Ciia,TaU>ni)ne,Tiiniii. 

Foralialiemo,1.il,11G,Sä6. — Vilto 
ealloggio.l,tl7. — Vritito, I,:{00. 

Fouo inttrao lia dne muri, uliliU e 
ii>ttma, 11. 196. 

FoDtOUt  rap.   Pitiro, II, SSO. — Vi- 
rcndeefiaedel lenlut-, 11,330,337. 

PraocnfaDi , capp. ill'unuli, 11, 303. 
Francctto di Giutgio , v.  Martiai. 
FnatrtKo primo (e di Franria , emato 

di  Carlo  d'Aiulrii,  e  tue  prime 
guene ia Italia. 1,167. — PTi|icine 
» Pavtj, I, !6l — Ripiglia U guer- 
r), I,3ü6. — L« nouf di Mlitiglia, 
I,  'i'a'i.  — A   diittio  lulle  galtre 
lonuo«,  I, 3ä4. —  l!ongre«ci   di 
ttitti. II,3J. — lolrg] roiTurchi, 
I, 43ii II, 114. _ Uuore il 31 
mtRa 1547. 

Francn c Fiaoctii,«'. Lnigi XII, Fna- 
ctKo I, Entico II. 

Cf>i Pipi, 1.70,1 UV 278; ir, KO. 
Coolroi Pipi, I, ^1.173. 
CoDiro i Turcbi, I, 146. 
CoiTulchi,  1, m.  Üb;  II, 

(14. 11$, 17fl,S4S.35l, 343. 
Cs> ivinfii pCT 1a Repuli . II. UI. 
Cui FainriicualtoAuttr ,II,!4S. 

Frangcnl*. il l>a(ko <loTe 1* onda li lom- 
pc, t l'cMNla iioM (oiu. II, 37.S. 

Fnngipani, Um. rom. r liar., d«lb Tolfa. 
Franeewo  pcrde UM   g*mlia id 

Oslii.ll.3U0,3>l3. M)3 
I^ttto  cODlc di  S   ValtoliM)  a 

Corooc, 1. 3>t. 
Scipooe nloa. ID Afiica, II, 9iJ. 

Fitducci, •!•  CSrtdiKci. 
Fngala, pKcoto biutim. datcina. I, S93. 

— Lc <]iullru drirArmala, I i, 9-V — 
Üai mrcMM diHo fiforu, 11, 31t. 

Frrfni.ffoi groo*., iuitcnt c«i RoTC- 

reirhi cicdano gli Adomi e i Frau- 
cfii, I, 83, 91 , tu, 

Unüi coiFratiresi, racciali dagl' 
Adorni t dai M'diri ,1,173. 

Fregoii fd   Adorni  carciali   du 
Dona e dagli  A<i>lT , I , 3»0, 390. 

Aurelio toi Faraesi coDiro Sp*- 
gna. II, 31U. 

Pedrrigii in Afrira . 1, 115 
Frodatori a mdä, 1, 1*8   — A un qiiir- 

to.  1, 3 V,'> 
Fumo nellebattaglie di mire e dilern. 

1. 383,431. 
F wo di artiglieria . ioctociito  e tno- 

»ergfnk. 1, 2it'. — Livoralo, I, 
381. — Fuoeo mono, II, 170. 

FutU, picfolo battirn. d,i remo, I, 593. 
— Tre per Ia gu^nüi, ', 8  — Tre 
di Dragul pieic all* GtiolaU.  II , 
90, — Alliellante preie • Seirorco . 
11.113, 

Fuili, «I. Cailriotio, 
Futta (per »cafo di ga'i-i niio»0 e diim- 

tnaloj, 11, läl , S»'J. 

Gilibii. vcb, 1,168, 30ä. — AH.tti • 
Ptanoni, II, 103. 

Gabbia (pialufurni*, oggidi C*f- 
TaV —   Arliglicrie minalc, 1, 1S9. 
3Ö8.317. 

Galirielli, fam, fabriio., cap. Cimillo, 11, 
i^. — UcrLio alla PreteM , ir . 33. 

Gaddali, pirita. I. A, 378. — Piglia il 
Vellori,!, 161. — Pr«w dal Don*. 
I, 167. 

Caica (elimol. t ättn , v  Medio ^v*^ 
— Diveiu dalle aaliche puliruni, I, 
413; 11.87. 

Coilruiioiw relert, 1, 68 
Valuta , II. IJä, 161, l6S. 
Artiglieric di prna e lui fbnchi, 

t. I6ii,308. 4it, 
Eiuipiigio, 1, 113,35$, 397i 

II, M, 46. 
Remeggia a iralo<^3a.  II.  IM- 

— El tenarol«, 1, 117,365 
Ciurma di iToruti odibonaro- 

glia. 1 , 165, V- 1* dae*oci. 
Sprta meniuale . 1, 113, 398. 
Prtiate di fantg, rom. • II, 3IV. 
Contpnte e reodule, II. 133, 

135, 139. 151,191,3*4,33s. 
Lodal« dailranieri, 1.354 * xgy. 

CaIcc.luiUm d> lian, I. 3^7, 410; It. 
357. — Aocb« H> rOeaDo. li. 35S. 

Sei coilruile ia f.itit-, 1,9, 10. 
Duc in Aocnui I, II. 
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Dodici jier SiQUimutJ, 1, 31. 
Sri in AncoM,I.6ü. 
Ona  ptEn J»i pitat» ,•>'*• 
S(i pflule, etreriruperate,!, i3. 
Diciollf [.reiesul Po , I, 76. 

Alt.eno.e, 1.9I.0A, 173. 
DirijoDOv« 1 Bii"U, 1, U'- 
Vn» n«iit>vt»e tituiittata, '•*'•*• 
UM P«« *J» GiJiiili, 1, 161. 
Li iUiii licuptrali, 1, 167. 
Qiullropcrpjp» AJrijno, I  Ija- 
Di«i iü crocieta , 1. 276. 
AlUbalUg  di Cü<iiinoDl«,I,2M. 
Tte «»ttuiW in Ci»<liT., I, 391. 
Dodiei srroileptiCoroa«, 1, MJö- 
Scdici pel »occöuo, 1, 319. 
Sedici>Mir»Bli»,l,3*8- 
Dodiei JtmJlept' Tuo»'. \^^^- 
Tie ouo»e in CtUbn», l , »»*• 

.    Seiil»ltt«l» Golrtti , l,*l». 
Sri ~ll» PaB'«','-*^,^-   _, 
TitnUiei  p"l' W»' ''•"• 
Um pT(«i Ji Di»B"»' ".-"• 
EM.u,«»t.   n.»   .300 
Seilt "nl"» Dragut,  1I,»I. 

TwiMtwIli.«.. ".*'7."»- 
Q„amodt.Fin.«.,ii,in- 
Otuiuo tjpill dl Guon., II, 1»»- 
T..io  Af.i",  II,  131 
Qu.mo..F.ewbiJ.   131.3W. 
Doa M>p.» »niudue, US , 13i. 
Tre tomptiU diirOmno. M^. 
Du Rinia ml "olitte, 1*1. 
QmttTo dello Sfoi«i,  läl. 
Ti« >l g"" «MHi,_l73. 
TT« »l MuB»t««o . I"9- 
E,d Af-oJ'"".'«-       , „. 

Dmü.F."K..c<dC..«..i7«. 
Qiu*l.ri i« C.r.U..*fh". 57». 
gXpK de- Bononx^J»». 
Set« dfi C^oaat . Tfl. 

ÜMColtroUr.p..o".»W 

pap. C»li«. 1 • Ö> .     „    , 

ISS.'-' D"* '*' P*P* Alduml»«. I. 
CMLIUJOTTI. C*tTTa i*' Pirati. — 

B  18  xre di pap» !•«">«•'>*'*'• 
Z DU« a Co.one , I, 3tl. - Da<J 
dri Cooduliiiicio alla Pt"«». i" . 
5t 70.— UQU di Ftinco Do'^< 
II 's4 — Uno petoipetialet"''*''* 

CalMtl», dira.:Dodici prt« a .Sanla- 
mau.a . I, *0- - »u* a G.anuln, 
1, 563. — UM il pinu Scnoeeo, 

DuediLuc"»''»"**^"'"'"'^''*' 
GilLri« »llerriK« l«r mine e conUam- 

mia«, I. SW- . ,.        ,. 
Sopra l«>» F« P""" ''' »»••"»• 

n. 22t. .   ,    „   „ .. 
Gall.lU Pl.iluigi. lue «htde »III V.Ü- 

c.oa..ip.iul*'i'lB'>'B«'"r'S?V „Ddi.l.l0,6G,69,9o.tS9,143. 
§63,395itl.'<W:        ,   ... 

GalU MalUo, WnlMidi««, 1, W». 

GaldeCl''•)'"«"'*'""?,'" 5Ü« 

Catitrilo di otmtggio, «-- ^»- 

SUHU- , „1 
C«M"led.lm.«. Kt"'» 'np""«»*' 

r«    S8 , 137 . 33ä. - Co.. .1 

Ron», « »U« SUOM. p*T Malu,  I, 
370 j n. SW. — AI Cippello P«"^ 
Veneria, 11, 34. 

G«g. Gi.oUm». .ng   »e»"'« «'••;'• 
60. — TwmiBi il pctuHlo • I . -'^ 

CnoT» e G««.«»- La band«.., I, *l J; 
_T.oui.degii Ado.o.,.n.pugB.Ü 
diiK.rgo» . dai Ro.r..«b:. l. M, 
St    9* , 3W). — T.duu da. Fte- 
,o.i . ia.p»BM» d.gli Adotn. . da. 
tl^^.  l"  '73   -T.^uu   dal 
D«ia  CW.UO   »rabedii.   "H »l"'» 
a«.tria«.. 1.390. - lo.p«S"ü d,! 
F«KO conKo tuUi t K* . II, l W. 

SpcdUioo* dl BttetU CO. Bom»- 
w. l. UJ. — Aceoftim« a napa 
AdfUDO.I.I'JJ- - E» Cadod. 
Awuu. 1, WJ- — lUuwnu ptt 
TuBui, I, *«0. — FioiKt la fort» 
HuUtM* della BepoU . u- &"»• 

CCQÜU Mic«.I» toi riMtUutx M Af(.- 

Geoülaoorini al  *^oiU.  d«l c»p. sal- 
THÜ , i. 335. — E d«llo Stirn, 11. 
1«. . , 

Ctal.lBOtniDi di poppa,»'. Noli.1'. 
Cw«t.«i»n»»d«' luo|l.>, V. POHOUOO. 
GeiU Idell«), 'wl« dotrilU, 11, 3S- 
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— L'jcijmLj, II, 1173. — Billaglij 
dilleCiilcrne, II, 3S!>. — La nuovi 
fortfiu, II, 3ül. — Diitrutione 
dell'armalj, H, 409.— Piramide 
di teichi, 11. 416. 

Gcima, DiTtita dl »lico tra i LCVIDU- 
ni, 11, 37U. 

Ccrounü e Ttdtxhi, v. t/UiümAitaa, 
Carlo, e fetdiaaudo. — Cantru Te- 
•miaai, 1, 70. — Contro pipa Giu- 
lio, I, ül. — AI iiccu di Kon», I, 
3S6. — SoceorM direlto cuDtro i 
Turcbi, 1, 39ä. — E per clivcriio- 
nc <ii\ nure, I , 330. — Finlctie ia 
kUin, 1,409; II, SK, 397. 

GcioioliniitiDl, V. Rodi e Malta. 
Guuil[ cippcllani, ill'arinatj, 11, 303. 
Ghcrlino, cinapo di noiU t di rimliui- 

chio, I, ii6i II, 331. 
Gbiaccio « Cbiacciire, af'jua gelali, 

II, 173. — Son »i coatunda (Me- 
dio e*o, I, SOJ), V. 

Ghilxiti Fraoccico, coaimiisafio, I, M. 
GliindarB. I, 367; II, Iä7. 
Ciacfio, lo iltsio ehe Aggiaccio, *>. 
GiaiiiLattuU da Tolrntiou, II, 33. 
Gigli Gianaantooio da Fotigao, II, 148. 
GiMni licitiaoo, iag. a Rodi, I, 499. 

— Suo modello , 1, 314. 
Gioaui-bey cacciala in  tan di  Cim- 

nutiolli, 1, 43S. 
Gioiaali e giornaliiti, v  Aotiii. 
Grornia, topiavv»Ie roilitaie di fatira 

c la cooiaiidali Uicua , per Taicioa , 
I,33li ll.Slfi t •esg. —Per lU- 
tificaaione, II, 397. 

Cioita , fam. irtm , cap. Ccun, II, 33. 
— l'cciio a Ciilclouoro, II, M). 

CioTaaai da Milano padcaoe, 11, 9. 
Girotala io Cortica e ptigiooia di Dn- 

yul, II, 91. 
CinltiUo.e gaaidia dtl attn ü pelle- 

p«ni, 1. 7j II, 176. — E»t»<i al 
campo di AftodUio, II, 303. — £ 
dclle Gcilx, II, 378. — Op«(e d» 
pirali duunr* il f[ialiilR), II, S|8. 

Giuilra [Sioanii iwrüt patcuj, uie oo- 
Unt, I, ä , 3ä3, 379. — Tultegli 
dtw Kalcallc a Ctaauln , I , 3d3. — 
Pijlii l(t gatcre >l Doiia , I , 317. 
— Di&iul« L CoUiU, 1. 41S. — 
Imp«lurc la tiragc ia  Tuaiit, 1, 
43G. — Priocipc «Jclle GDIM ,  I , I 

43:L — Aauniraglio dtl oHr Hau«, 
muon dl gK>)i, II. I3L 

Giitlio II, c MM »ralterc nurioo, I, 
M. — Parlm« a Pciu^a, a Bg'o. 

gna, t a Civit., 1,61, 63. — Co.-.:rj 
)a baronia , I , GO. — Liga di '~jni- 
lire, 1. 70, —• PacB coi Venciuni 
e litierla del mare,I,80. — C:<a(iu 
i Franc»! di Genova, I, 83, 91. 
94. — Capitoli £01 Bi«M, 1, 95. — 
CoQcilio di EjIctiDo, e diicorio >lc' 
Turchi.I, 117.— Muore. I.lly 

Giulio IM apre il giubilio, II, 176. — 
Coorec luSroru, 11,177. — Spcdii 
di Arrica, 11,179.—Muore, II, Sää 

Giunrhi per gintlle alle vele, II, <ll 
Giuocbi d' auaiilo ael cin^uec., 1,303. 
Giuktiniaai, fam. ven., cap, Paolo, I , 

397. — Arma Dove galert, I, S99. 
— Sua leiteia, 1, 399. — Soi M- 

riiia, II, 9. — Alla Pieveta, II, 13. 
— Cap. Liiigi,!!, 33. 

GoIetU (la),ir(jri3U per licuperareluu 
gtleta, 1, 151. —Ducnita, l,iU. 
— Aitedio catMho, 1. 418,431 
— La auova (oTtau drgli Spanoli, 
Liaiiiaata Jal de Alirclii. 1. 419. 

Goaieoa Dfgl'iaveiilari, j, 3S7.—Pt- 
io e preuo , II. Itil.— Alibouarb 
ptf (empeila, II, 103. — E per bat- 
Ugtia, II. 334,403. 

GamcDella, dim., I, 367; II, löl. 
GoQuIvo di CoidoTi, tua limiont di 

crociala, I, 14. — Fiogt, uon miB*, 
alla Ccläluaia, I, U. — Piglii il 
llF(!no, 1, 16. — Uiiciplioa le taa- 
ttiie >pagauolc , 11, 317, 338. 

G«otaga, (im. maat. Fraoceico, 1, 63. 
La Giulta, 1,4, üb. 
Ferranle • CorPu, II, 28. — 

Cortii|>oad. coD Muteaue, II. 409. 
VctpaiiaDoad Ottia, II, 3<H. 
AndrFa, eol. c conuod il oMVs- 

glio allcGetbe, II, Uä, 393. 
GoTeroalita , v. Marina. 
GoTooe, Camera di tolto, II, 3&9. 
Ctabljie, i pali a cipriolo per duUmit- 

n U lendi,  11.341. 
Graauela letTC all' iileua itiegua Ctrl« 

c Filippo, II, 17. 
Gratioa o Pw* di poico , il, ISO- 
Greci, tempie coatro l^iiclii, « br». 

r>*oIi alle •uutrctpediiioai, I, SI7, 
337,439. 

Grido di Baeri* , o. Eiclainaiiooe. 
Griilo, i>. Coauniu. 
Gnnuni patitarca , Legilo all'armaU , 

II,  19.—TeoUla Plereaa, ll.aOL 
— LiLna la Caota, U,3(. — Om- 
d« balUntia, II, blt. — Sua ItUtn 
ioediia, Il, 3t. — Si rilin. II, 81 
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empli« I di rollo, I, MT. 
'Pfricdiluitini u5ili> pei »pe- 
ll, S04. 307, 378. 

.p. Gioiaoni, II • 52. 
i^irolimo, eollalenl'i H, 1». 
«h cap A.teuu wperlo, riptU 

iitiiiila pelaigi, 1 . "**• 
11 illi SpiJBgiJ p" ""f* •'',,* 

«4, J*2, ec. — PM "'"•  '•  '*'' 
cc Giuidu ai p»"" <5»' """ • '• 
41. 4ä,4s,a2liI1.3^- 

Guatdii it*l corpoillig««"l.,dtl 
m»n, [,335: II, i**». 

Cuardia DüLil. del Papa, pt'"» 
i»P«nlo,lL. 2S5. 

GoirdU ci»ica in Roma, 11. »oa. 
Cwi|tHÜ,  wldaU  ituitUn  veanti  di 

Pt*Mt>, ll,?83,35r 
CuiiosiTap Giov»nVincMi»i>,ll,383. 
GiAÜg (da) cap   ADlonio. 1>>349- 
Cuui.dicampjgtii, M , 374, W», ec 

Ciuirr di mare, u.  AtmaH- 
Giidodigutrca,v. EKlanwwune. 

Hiidioo Caramaoo, ü. C»tcUdU»oli. 

IU.-BKIMB, , cap. fpigouolo, 1, 3«. 
H«B«,i]y. „. Omi<. 
Bjten, Molt di PioTtta*. 1, iw, *»» 

'•t'ogral«. V Poitbbno. 
£nAvv«afvu, v FalitchtiiDO. 
la^rc« lollo il fuoro dcl oem., II, 33 
'Obonuit. (oinir di litoaii il olcuc c 

U UjH». doe , I. *6=- 
JBipinüIiij dl iturKD, li 319. 
«ag'»" •!> Cirio, imp. • PortoünM, 

1.414. 
«cmu, doc, II. I59- 
xoUiD. V  Saluio. 
i^piont oiüitait, V IrchiltUo. 
iMfrato liolaito a*\ pwü n«»««« '. M, 

,        1&l,Ulill,3Jl 
oDodiiinnf. K. Tr*«r* 
rinu"  ^«rUndodirtoK^gM». H.»*- 

^•"•gi'.r,   ..jrUiido d. rimlHilchi^I. W. 

I.   .M.sl.r..lI.il.M'»i"•*"- 
^••lJ. Lr-,. 1.  Gioaiu- 

•   L')'Ad**.('- Lillad«»». 
» Sw, V. Toete. _ 

"^i«»«>fiJ«»«it p« !"""• **.•* 
II. k>. _ la o« coHMo di«dcn> 
H> kpcdc, II, 69- . 

lUtu • luliiei, M", prtgwn • newtfc» 
la <.,»lart^l,3»bi^,«9.3a^ 

Jngtgneii   negli r»«cJti di lull'; 
le naiioni, I, 2Ui; II, a'JÖ. 

Soldili  valtnti uigli aiwlti, II, 
238, 303. 

Per le ra«ioni di man, ii- Atmala 
Pc'oomi de'luoglii. v. Poilolanu 
Ptr r inteiDO, ?'• '« <!'*• ''"••• 
p« tutlo  il  ttito, V. Fianceii, 

SpagDuoli, Turcbi, • Pinli. 

JalAuguito. cortfllo P«r .•' "*""" 
nautica • Coroo*. 1, 3l3, — m- 
pcluU alli Golella, l,*l'J- —EJ» 
CailelooTo.   II, 7a 

Ricorduo per 1'»ulol.ogiafi« di 
Giantwndre* Dotl», H. •**''>• 

JoDut-U)',«. Gionu»- 

Kaitcddin, v- BaibarotM. 
Kairewan.v Caruano. 
lUmal-iiit, w- CIIMII. 
Kir'a-Uaboiud. v. CarA. 
Kurdu^l'' V Curtögoli. 

Ljlii>a»o , tf L'Abico- 
LampioiMUidirottiaediceiea. 11,103. 
LaropiuDi Jl burrtira , II , 16*- 
L^pida, V. Documeoli. 
Uteie FttoctKo di  Cortic», sjaUMc 

del MailincofO, I. 'l'- 
Lihu o U Triua, »/. VeU. 
Ujn« p  Gutomo, |e»uil».eappdl*wi 

nuggiow in AftK». U, NJ- 
Lauaieiio, .pcdaU (k «n"»"». '• J'^- 
Legi euoKo TufcH e jnrati, I, 7,11». 

_ SoleoiM di Ruin*, ftotöi.tlU- 
dt<d, II, 16. — D.IScolü tcmpntt- 
nili, I wmptt diir iiuna paMe. I, 
i4B,3lij II. IT. 6\S3. —P«>»« 
« coo(topro»a, 11, i(- 

L«Si di C«*«, 1. 70. — Leg» inip . I, 
173. — Ug. di CogBa<, I, ÜW. 

Lcgalo, JigmUrio «tletuiUco (uU ai. 
nuLa. UM «MIHKM, I, 3J 

llui.d'*ul«i»»ii.l.S.33,n.*t. 
11 TtKoto Frrgoli, I, US, 151. 
It pattixca Gtinuoi, II, 19.  &I- 

l^BO CiuluCK). iith- tom-, I. ''S. 278. 
Ltourdo da Firtnic, iHiaiUid.. I, 134. 
Ltoa* X, C gli uommi d«l auo MCoIo, I. 

lü. — L» ditt«B». 1, li»   — l* 
(bitifiutioni, l. 130. — Sj^diuo« 
4i BiMTti,  I, 1*4. —  Suo  ritchtu 
•lUtiuii«. I, täS   -   li.«-,ti. il 
yttloTi, 163. — Tre gaUani a llodl. 
I, I9S — CaMta inanccM iliU'lu- 
li), 173. -.Monrv, I, 47C. 



430 INDICE  ALFABETICO 

Lioniai vM.Angdo. commisiiiio, 1,^1-  i 
Lfpinlo, golfo e cMltlli, 1, 336. — il  i 

lilo ddla graiiJe lüllaglia , I , 325.  ^ 
— Slo'U dimoiliiU a pro^a e con- 
tropTovi, 11, 17 , tiS , S4, 86. — 
Peil« citationi, ti. lüdire di tjuel TOI. 

Lcpre, e fji« orecchit di L«pt«j dicono 
ptt Tuggiic iD poppa collc penne a 
TOVCiCIO .  II, ob. 

Lcrici occujiatj, I, 175. 
Leneadt, *>• SanlamiuTi. 
LibctÜdrlmaceiHltuitidai V«i-, I, SO. 
Lilladamo Filippo. giam. a Rodi ,   I , 

Sm. — In&'dialo dl  Curlogali,  1. 
316. — Difcndc tapiaiu, [, 319. 
— CapiioU , l, 136- — La parlcn- 
la , I , 2'J7. — Incoolralo ll Ciiic- 
co,l, 53S. — A, Malu, 1, 39 J. 

Lin e fionoo, talotc , 11, 167. 
LiTotDo c papa Cicm., 1, 348. — Va 

\t galcie, V, Fitciue. 
Loodano cap. BtinaidiEio, II. 3t. — 

L'cciio lila Vtixtu. II, 33, SO. 
Loreiuo da Ptiugia , II, 353. 
Lucca , »bbocramenlo deU* Imp. e del 

Paj-a .11, 'J7. — Somminiiiia mu- 
nitioni di gurrta, II, SSI. — Om- 
btc pcl oaufr  dcllo Sfuraa, II, S4ü 

Lucciali , nilala t liDnrgilo, 1. 5, 37N ; 
]1,17>,>17I. — rrima compaiu 
alle Gtibe, II, 370 — Mantgtii a 
CoilaDliiiopoli, 11,400. — Diitrag- 
p rannita cnMiana ,11, 40S. 

Locidi.fani. rom ,c*p. D, 11,09.— Bra- 
«ura, 11, lUl. 

Ljjdoittii, fam. toin.,cip. Ciiol., II. 33. 
Luflv-lwy aCotoac, 1,340. —In di- 

igiaiu, 1, 376. 
Laägi Xlt a Frtncia, aoito colore di 

CiocuU, aualu il Rrgao, t, 14. — 
Caccialo liagli Spagaoli ,1,16. — 
Cootio i Vintuani, 1, 70. — Con- 
tio ytpt Giulio , 1, 83 , 91, 94. 

Loofki,  t DOini lurali, v- PorlolaDo. 
— Liaoghi * piaiu atlaccate, v, Ai- 
•cdio , Auallo, e Poitnae. 

Ltpo , • Bucb« di lapo, 1, 330. 
Lmlo naole pel Uoica, 1, 19. — Pd 

Vcuoti, I , 367. 

Maccbioa, ••. Baica, Simbuca, Scala, 
ScaloM. 

MachüidU, Um   Eoi., cap. Pino, !• 
Africa, II, 306. — Uritra. II, 403. 

Mattlra, lela, aalcnDa , «Ibcro, c pcn- 
Bonc, 1, 36S. — Uituta t taluU, 
II, lib, 160. 

Migalutli Ccsace, e suo M» , I , *' 
Magliana, cailcllo di Roma, 1, I .'i^  I - 
M'liadia, v. Afiodilio. 
M:ila&piaa cav. IppoTilo, col. all'IDI- 

[):ua di Tripoll, II , 355. 
Malta, in fiiido ai Cavalieii,  t, SM. 

— Le prdpaile divnie, I, Sit. — 
Deicriiione delt' iioli, II, 36'  — 
Ricordi dctl'astedio, II, 36ä. 

Risse dei cavalieri: ptl &ali"l< • 
I, 331;; per lo Slotu, II, H^i 
pel Moretto,l],333 

Concorso in liiUe le fnioBi <>^' 
gioii, <v   Annata. 

Matveiii, fam  liol., cap Lucio, I, EJ. 
btami^rait, ajutiiitc di BaiUaKHi', ', 

3«   —  Prig  d(ll'Or»ilio,n. •'< 
ManJracchio, il poila dei plcc^i W"'' 

11,396. 
Minette per 1a ciuima , II, IM. — f 

icgtialr nclla Mtdaglia , It, S4t. 
MJngano (del) »p. B^llitta , il, S&. 
Minirbc (dtcct jno} pfTratcoi ii archi- 

bugeii a LraaclitUi Tuori ddb lÜK* 
coiM berug , I, 33s ; II, Sli, U« 

Maniglia, 11, ;)I3. v. Caleoe • HiMll' 
ManOTta luulica per diiragüar« •• W- 

Tiglio, 1, 414. — Ptf ICMpMl* 
(uträncon,  II,  i05. — Far T*'' 

a un traltadi Kolla, 11,61 Fo^- 
gire in poppa a oreftliie di lep**. 
II, 65. — Urirggiate in caeeii, 11, 
410. — Slringere il *«alo coll* 
tmtFa . I , 357. 

Pt( le manoKC militari, v. Tti- 
lica , e Sttal^ia. 

Mantellelli per le tile, do«., II, I GO. 
Marilinllino, dioiin., Hiittra e rilola . 

II, 160. 
Manbutlo, Tcia . II, 155. ~-Mixm t 

faluU, II. liIO. 
Maiangooe. 11.108,339. 
Maiino AaionMiria,ccm., 11.151,159 
Maicanlonio dclla PoiitlU, II, 96. 
Marrbciini Altitanlro, K-rifiao, II, 3^. 
Marcbi  (dt) cap.  Frioctica,   bniiaa. 

r eugono delU Golrlta, I, 499. — 
DiMgiu r»Kdiodi .Malu, II. M6. 

Matchtiio Antonio, atch-inCi*., I, 196. 
Maico, *uc. di Sinigagtia . f*. Vigcm- 
Marc • lua libeilä,   icodinia dl  pqu 

Giulio, l.Vi. 
Domiaio   oiarpalo   dai   ^ntk' 

alla Pi»oa, 11,6U- — E all« G«At, 
11.417. 

Kare e bnomtoi lUidirti dkl t«- 
To, I, tS3;II, 101. — llddhuw. 
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1 :t;. _ Laderif», I,*7. — I^ 
. -cKclo. I, 355.-La IU«M, 

t; _ La ,cb, I, 181. — La 
,:i(luida.l.ls3 — La ttmpt- 
.^ll'iDCOia.lI.fÜä- —Lal.u- 

|....a,l, 18V-La boMccia 1, 
IT9. —FlulloefraoBente. "••'''*• 
- Quiele al'e stccagD«. IL 374. — 
PiofoDdilJ ptopoti. al Urr, I, ^iJ- 

M*tM BtlTineno mis.irala ntl einque- 
«nlo.1,132. -Striogt.« >lv(Dto 

coHi marea , I, ^57. 
Mafkino,   ond*Be'^"""i° *'  "•   **" 

Teaii di terra, II, 3 '*• 
Marina {adH.so!lanliralü\ il maM e le 

H« Mtentn«: i-  AtmaU, Ballaül"». 
Capilaoi,   Coitfuilone,   FoiHfica- 
lioae , Poilo, Taltica, ti ogtu »Ui» 
ilUocnu. ,,.   V 

Marina fmagiitcriodtgl  lUluw, 
L 355 ;ll,2Äa,a58. — I-» >"""•* 
p«r divtr»<.M "l«a J»' Tu^H. U 
öetmanU t rUngb"'» • • • ^^- ~ 
S«l*i la PuglU, 1,*39. 

Mai.w   mil.lm.  <•!'"'' V*'' 
«ol, iln.<.tottlibCTO,l.«7,4I0i 

"• ^^'- •        .    Iß   SO Marina   govetoalira, 1, »B, OU, 
. p,, lulla   - F,.« della v«tur..- 
«VM,3i3.33ä,339. 

lliMDa  romana. ftr tullo, .p«- 
mlmtnl« il  gwe'o» caratln*,   I. 
43U-  U    91 , 5*'-  — '-^*"   '" 
Fra-m, 1,353.358 -BichiM'a 

IS.aj. 173,3*0—Brarura ..i- 
p,^,io Alg"i, 11. tO«.-Sola 
»unannocooffpiTu-cl», j.l 9. 
— SolaiDl.ait-.ll«C«l- "»••'? 

Mit»if.,t Amm*n<>a«.>.37*; II, 313- 

U«i»M d«lT( '«" ^>""- i*"'"'"*" 
pU.d.ppia.M"-.  '"«,'"• 
I   t 10 — Solilo • "•'<"" ' '• V-• 

lÜa    1.519.31».*"'"•*'• 
MuiM.a , aoHiplo 1' "" • '' ^T^ 

& m,«.  ...  Capiuw, «an«", 
t HaDtka. . •_ 

lUiM. . Uoda mawii.» * P'°P"* **•*• 
Mmr«. ll.lU-f-      ^        ,      , 

MiTM.tu, fc»t« • rr* a»W' •' 
»äl._E»lpi(»'» •»•*""*"' "' 
II», „_ 

IfailcBi ca^ »Mio > ^ • "**" 

Martindli, fam, civ., Anlonio, U, 358. 
Mailinenfiti (da) G)Lrie!< Tadini, ing 

aR.>di, 1,581.—   Suoi   fall'.  I. 
227.— Colp'loin uDocchio, \,tia. 

Mailini FrancMco di Gioigio,   ardi., 
c:ipo ilclla  scuo'a  urbinale, I, 50, 
20.')   — La ptima inina , I , 69, v. 
Promit. 

Ma»«llare.ioHa di laglia, H, *5H. 
Matchcioai di lironio p" oTmf«H> w 

Civitaitrchia , I, I-'S- 
MaKliio da ichifo ptr lalpa«, II, 15». 
Mauimi, fam. rom , Ciulio. impKiino 

della dar«na, I, 129- 
Domeoico eapiUno , 11,303, 3Ü5. 

Mauimiliaoo imp. contto Vtneiiani, I, 
"Ü. — ConTro pap» GiuliD. I , »1. 

Mailio dtlla forl«"  di Ci.ilav. o"*- 
gODo fin dal ptiocipio ,1,0», *«» 

Maitro d'.«:ia. II.  1»5. -   Sotdo  e 
lai'on« ,1,115. 

MatUfGoni. d«.,  I. SO«- - Tatrolu 
col giuoco, II • 01- 

Mauta (laola) p«r b«l» • fort««i ,v- 
Santamauri. 

UaurT I ritoidalo, I • 57. 
HaiucaiK cap. Lfoni, •«»« » 0»ti». 

Mauapitle. »p"i« di Uglia, II , 158. 
Maoftia, II. 160. 
Mtdadit. dcKrill«, de! Potio eellula«, 

I 197. —DiAodiMDorä, 1,2.3 
^Di Paolulllpcrl'atoula, I, 4<>«. 

— Dtllo H«»"> P»T '« "'"*"'•'• 
4*5. — lltuilodi Dr»|ut. 11,34- 

M(di<i, IJm.  pap., «. CltrMiiUVn. 
L«.MX,.PblV. 

Cio, dtlU Baod.. u«iM.. I.M». 
Alut. a Irkmro in Ooot», I. »W. 
Catciioai DoiM in FuM'a, I. 3*'. 
Coiimo, piimo diK». Irama coo- 

Uo Ci'ila» . II, 2M- - E foBliB 
ADCooa, II. ai». - C"» patt.gu- 
„odiSpagna.  "' 3"- 7 «'.^ 
Uiu« «aUte in Aftiydu'o, llj  '»'• 
— E »lU G«iU, II. 351. — Dona 
• cooirn gilwt. II. 5l»4- 

Mcaira, dMtwt di mrfKiw, »» ••»- 
U.II.tOl- 

McdiMcditdi) il docj Ci». dtlla Old«, 
iDoanlUff,11.353.— SUnUalla 
parunn. 11, 3M. M9. - ntgli- 
MMi iBtO«»o ilU galtolU dl Lot- 
cUI), II ,»70. — Ed agli a*»iti di 
Dniui, II. 379. — Al.bandoM il 
da««.diTt.|»li,I1.3»U. -8i 
p<.d(aU<CeiU,n,39S.4t6. 
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MeriiJiiino dj noma, II, 383. 
Merloni in  Iriangolo a Rodi,  1, 303, 

2ia.— M.'rluni  Ji   letia, priina- 
mtnlt da Michelangelo , I, ^Oü. 

Mesu al molo di BarceHona, 1, 15*. 
MuiiiM, cfDlro prrjifluo di raunania 

allearmate, 1, 3L)7 , 436 ; II, S7, 
36f. — Feite dii Meisioesi sul mä- 
re, II, 217. — E ai reduci villo- 
rioii, I, 413. 

McttlÜDo, asialilo in vano dai Praneeii, 
Ii li. — Pceso e sacclieggiita dai 
Romani, 11, 119. — Rabliia di Bar- 
biroMa, II,i-24. 

Meliaglia, etimologia e noliiie, 1,13. 
Mniapicca , arma navale e iuo preiio 

II, 4W. 
MiccicTt deicritio, II, 169. 
Aficcio d' iaotico, II ,  168. .— Quan- 

tilüevalula,  II,  I6S UM dei 
modernj tnariiuri, II , 17U. 

Milanoliberalodai Francesi, I, 173. — 
AMa motte dcU* ultitno Duca, preso 
dagli Spagnoli, I , Ml. 

MiliiM e fanttria di marina; numero per 
gtVa da cinquanla a dugento, I, 
M , lii, 397. — Veslito, I, H(l. 
— Viito. I,3U9. — Soldo, l,ii-2, 
»97. — Dtlle l>atide borniane, I, 18, 
Sl, 43. ~ Dille banilc ncre, 1, 
SS4, — Di Rtnio da Ore, 1,175, 
397. — Di Pro^ptro Culonna, I, 
176. — Dei Ttteiani delU guftn 
di Campagna, II , 3ä3. 

Facililä   di   ca*af   miliiie dallo 
Stalo, I, 3<I3,4«4;I|. IM,3t. 

Carpo  tcello  attorno ai coman- 
Jaoti, I, 33ä; II, U&. 

Gnaidia aoüile dei Papi, II, 3S3. 
Guaidia eilt, in Roma, II, m. 
Guaidiaai  deija  tpiaggia conlro 

pirati, I, 141. 
Conipagnirdi dutstDciorjuanla te- 

ile, II, ai3, Tit. ' 
Arni^giamenlo t  mo' di beria- 

glieri. I, MS; U, Slä, 3s6. 
Mitiiiediiliarro, I, 317; I[, 19S. 
Numeti stcondü naiiani, 11 , 46. 

Mille (i| di asialio in Afroditio, II, 337. 
Mine:  la  |>nma del Mailini a Cailel- 

auo*o, 1,33. — Nocalta CeraloDia, 
1,10; Deall'L'oTo,5:t. — Le mine 
di Rodi, I, i3-J. — E di Afrodiiio, 
ll,5Ji. —Ed. Aoiirio.l,33il. 

Modetto di forli6caiio[]i;  Vicriua, I, 
2t>l. — Rodi, 1. 214. — Afrodiiio, 
II.SU.— UGeibe, 11,397. 

Molioo, v. Mulini. 
Monaco (pnncipalo), Si^uadra, II, 

131, il)0, 357 —Apf-rodo di pjp 
Adrlano, e Andrea  Doria , I, I9i). 

Monaldi, fam. per., Lodovico, II, i>>')- 
Monastero , castello In Afiica, II , 186. 
MoncrielT e il siio aSusIo, v. Sraloae. 
Monte (de)), hm. papale, v. Giulio Hl. 

Giamliatista in Africa, II, -".''. 
Monlenero (dl), arch. vicentiDo, (   "J:.'!. 
Monlevecchio, fam. fan., Giulio, i, 4-11, 
Montisceli, v. Diigul. 
Morat-agä, pitala e rc di Tagion , II. 

177. — Koliiie, 1,3,37». — MuoiP. 
11,310. 

Moretti Giovanni di Niiia, 11,3^0 
— Suoi falti,II, 33:(. — Fuga d) 
Civ. esuecusi, II, :i37 , 33», 

Morctio Ca[al)reic, v. Tromlietli. 
Monone usalo dai loldati e dai maiinai, 

I, HO, 397. 
Mormilecap. Marcello, ucciso, I(, 50ä. 
Moro (il) d'Aleisandria, pinta ,1,5- — 

A Corone, 1 , 340, 343. — Rollo a 
Candia , 1, 379. 

Moro (ilj d' Afrodiiio icavaica 1' Onino, 
II, au9. 

Morosini rap. Angelo, ricordalo tn i 
venlatieri, II, 386. 

Morlaiftio per petriera , II, 168. 
Murlajo e irömlie car. in Itodi, 1, 333. 
Mortalil^diarmate (ulue, II, 19,303, 

3/8. —Di esercili aflalicali, II, 
203. — Pii fanghi rn Civii. , |, 
lä9. — Espresu nei cap., I, 361. 

Morte onorata dell'iog. Ferramolioo, 
11, 3:;ä. —De) conledi Sanw, I, 
418. — Del cap. Mosca, 1, 89. — 
Bei cap. Vtiioti, 1, 367. — Di 
Tilla Scarprtta, II , 366. — Di 
Flaminio Oriini, II , 41:1. 

Mosra (del) cap. Lodovico, rav. nnt. 
Crocieca alla .Spiaggia, 1,8. — Pi. 
glia l'Elba, 1, IS. — Ti coodiite 
papa Aleii., I, 31. — Coitiuiice 
Mi galere. I, 9, 10. — Muore, 1,38. 

Mojcheitieri, v. Arrhilmgeri. 
Moichello, per aitigliena minnta da 

(juatlro, II, 166. — Per arrhilinio 
t forciaa, II. 169. 

Moilra ord. dei Cap., 1, 106, 349. 
Holorc librro alla manna milillTc, r 

noQ H)1o il *enlo, I, :197,4tUi 
II, 35ü. 

Moun, giovaoeflo marinaro, loMo e 
raiione, I , 113 — || pnmo »ira»- 
ulto di Corone, 1,318. 
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Municipaleisloiia,V-Storia. 
MulMsU, Tt  di   T.ini.i,  "«.»10   da 

Bi.b«05sa,l,386.-B.ww"'iul 

Uono.  1,429. - SUE cornspon- 
den«pul.b'i"i=,II,40t. 

Mulsv-Aclimel, iUECMiOi«, II , -ii^- 
Mura e muraglie , f. Forlozie. 
Muilacchi.  didinlivo   d. Bon»vogl.a, 

I. S99. 
MBtim, ftm. g«. e rom.. «p. Lo«nio, 

I 9 —A Santamaura, ''•*'•„ 

Contini-a coo p-pa «^i"""'!,•;;: 
(Nominalo n(> U.sp«" del GILSTI 
U:., P"l.l>l'l»'Vilbn..ll»vnp 
,uoa,3;^Ji«o, 11,302, «gg.; IM, 

197.) 

M»r«e da papa ClemtnW, '^ ="*• 
_ E da pap» Paolo, M'." ,,; 
3U. — lQf«lali dai Pi.al' » <J»> 
Tiircbi,«'. d«liB vod. 

PoitD di adunania, i , 4W-   , 
Galr« romane  rapil= ."nani.  al 

porloda Giinacllino, II,l-j*- 
Capilana di Roma offesa nel gollo 

da doo Gania, H, '»'S-  
Galm r iHTi di Sapoli Iü tutU 

le *p«diiioni, i'. Äimala. 
Naurragio io Alg«i,U, 'p^. - D. 

dac gtlma Vlaicggio, 11. -*•'• 
Niotio, Mienia di navigaiione prw«) 

•ILantirhi.l, 187. 
NaTano fonte Pletro, faliiU della pn- 

nnmln».l,ä9. — IcCivil p«t= 
fo,„fira.iom. 1. 136.-All. 1-1- 
tjgiii di Codimonle, l,2M. 

aa«.iQ (,uinU.^DCeB»n">c>,t^ Ea- 
atiment... - Come voce iftcfica Ira 
i marinariraU "'gno'">»•»''''° 
l«Tdo. LorogTaDdea4,l.»7, 16», 

II 339. —HnmeioK. «qu'p^gr»'• 
l>7Jll,4l.35a.--G^o"ea'. 
tigl.«ie,»i>'h<.ullega!A«.l,»/, 
169.30», -ilT; 11. 70.  88. - 

ronvo,Iio.l,597,ilUilt.3,7.- 

DifficoUl di menarla rollt galf«, I. 
*97-  II     361-  —  In*'' ' nioderni 
;ascriii.'i,ie'J; ""."'• 

S(i navl di Citit. a Gen , I. »5. 
UM gen. liW. 631 piMli, I, 192. 
Cna turrhwra predil» . 1, 321. 
SCIIJDU di Spagcia inGen.,1,393. 
TttnUcioque a Coione, I > 309. 

Trenia al soccoTJo, ''^^ '„,„ 
Due impigliale tra loto, l.fia- 
QuallTO tum. pfi cavalli, 1 , Mv. 
Quaranll per Tunisi, I, 400. 
C.nquanluna dclla tega , H, M. 
Tr«ento in Alßtri. "•f',„, 
Cencioquanla naufrag., 1'. ^J*^' 
VtnloUo pfr AfrwiisK), H. 19*- 
QuaraoU per Tripoli, II, 33*. 
Kavidi spedalf. H, 204,378. 

Kaveita.d.m., 11.98.36*. 

Papa   Ale«sandroall'Elba, 1, 21. 
PapaGiulioda O^ria,  '-9*- 
Papa Adriano di Spagna, 1, 179. 
Papa ClemenUio Fraiii^ia, 1, 3i». 
Il Re io Proveni». 1, 354. 
Papa Paolo a Ni«a, H , 25. 

Hemici »d amici, nei eap., I, 116- 
Ntpi e lue roMificaiioni, U, Ui. 
Htlluno. ciJtello dei Colonnesi alla ma- 

rina,  e Iwilimenti della  fatniglia, 
II    188. — ForlinodtlSangallo,!, 

205. ~ D"'^''^'" •' '""S° ' "' ''*'" 
— Preio dal Diica d' Alba , J1, 29*. 

Mil.Liaf»v.Bjiri»ia, 1,109. 
Sieolo da Sanlogemini. capit-, II, S». 
Hiiia, al.botcatneolo di   »ovtam,  II, 

51,.    iDsuUi   di Batliarosia,  II, 
118 —Legale« messeaVillafranca, 
ü. Savoja. — II »ucceiio del Teoln- 
nero, I'. Morelti. ,    ,,„  ..Q 

Hobiledi popp», ufStiale, I , 11J, 13». 
NoWÜ, fam luec-. "P Funceico, II, 

2J. Capoiiuadn pei Farnen, II, 

12J   otitio''•1'•i^""'"""'' ^'' 
139 — AM*lta,iI, I3i.— Pto- 
cnraloT. ndla v^ndila agli O»'»«, 
II 139. — In Afiica con Sloria, 
11', 180. - Baunagio. S/.«. - W- 
lorni, 257, 26i. — Si tilita, 265. 

Piocfhieio. n«ir irmata, dioevano Co- 
milo, V. — Comando, II7 *"• 

Soceia (da) cap. Giacopo , II, *=>• 
Nolo e tralfico vieUlo li capilani ,  1 , 

115,259. 
Nome.v. VocaWo. , , „ „ 
NotMPietro.ilomo Wal" d»'  P^"»- 

Ticino, 11, •255,337 
SuotaloreecMlUole.n.iy». 

Oeehi aeeeeali a Rodi. 1, 229-  . 
Oddi ,r»m. pw.,B"Bg"'' "> Afr.ea, II, 

4»0. — Bieppe'a la capiUna , II, 
4)4, Grifone in Africa , 11, ISO. 

Om'er-Aly, amm. oll-, 1, 309. — In 
disgtaiia , I , 378. 
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Onde e rrnomeDi allrnenli, v. Marc 
Oaori itivili, ii. Silulo. 
Opera  (deli'l   Gücopo  e suoi lavori, 

I, \Vi. 
Othetttto oceapito, 1, 279. 
Orecchie di lepre col venio in poppa e 

1c veleUtine, U, 65. 
Ofdinania  aavale di fronte, I, 47.  

i       lu linca, U, 52. — A diiegco 6gu- 
!       ralo. II, i9, — Lunala, 11, 53. — 

Sui ferri. n,402. 
Otdinaoia campale inquadralo, 

1, 320; II. 389. — ID tolonna , il, 
Sin. _ A catena, I. 328; II, 
215. 3S7. 

Ormeggi, numeto, peio e valula, I, 
367} II, lei. 

Ormegfi e dtstre , II , 53i. 
OrlaDdo da Salo, cap , |I, 23. 
Üioili di scoltuia e doralura, 1, 351, 

357, 4Ü9; 11,346,411. —  Per 
gab di tiandiere, v. Salulo. 

Oröicopo, I, 62. 
prsini, fam rom., suoi feudi alla ma- 

riDj e bailimenli propri, I, 392, 
435; 11, 13, 139, läl, JSS, 289. 

Genlil Tirgiaio, cootc dell' AD- 

gaillara, I , 391. — Piglia In srco- 
dardo. 1, 40ö. — Coll' Imperator«, 
1,413. —Alb Goletri, l.iL.'9.— 
A Tuniii, 423. — La lapida e il ca- 
tecaccio, MO. — ComlaUinienti e 
prede, 437, 4tl.—Ubera la Pu- 
glia, 439, — Ccde a1 Ltgitp, II. 6. 
— Segue 1' atmiia alla Pr^yua , H, 
40, S2. — Ripiglia il comindo, 11. 
86 — Yince Dragut e Mamr, c 
licupeta due gileie. II. fli. —Bra- 
»ura ia Algen, 96 , 106. — Sol- 
tomcttB Scirocro, 113. — Riliro 
in Fraocia, llö.—Rkhiamato » 
Ronu, (3S. — Muore, 141. 

Flaminio da Slibia . II, 277,   
Difende Civiia»., II. Ssl , 2S6. 
^"- — Mon »i impaccia di Ncliu- 
DD. II,S9ä. —Ne delMorello, II, ; 
330 ,339. — He dti ouoii battio- i 
DiaHeC«ibe, II, 39i. — Cowi- I 
gliä lulb Capitana, II, 380. — I 
Coniiglio per Tripoli, 3&2. — E i 
per la paittoia, 404. — A difesa i 
dei comp. muoTecombiitendo, 412. ' 

FCippo da Victuaro, II. iSO, ' 
5*3. — Congedato   dai Francui, 
253 Toroa a Malu, 33S. — In 
Aftica. 346, 416. 

Giotdano da Biacdano (s Africa, 

II, ISl. — Scavalcalo dal Moro, 
e difeso dal Baglioai, 209. — Piglia 
Arioaisio.242. 

Airigo ia Algeri, II, 96. 
BalllMa a Roiii, I, 234. 
LorcDio da Cere, I, 285, 397. 
Cammillo in Dalmazia, 1, 444; 

e in Roma, 11 , 2S4. 
Orln  don Diego,  agcnle dei Doria in 

corte di Spagna, sua letEeta a Gian- 
nandrea, II. 27. — Del Tomacdii 
a lui, 11,381, 405. 

Otuccio, re d' Algeri, I * 380. 
Orza, cavodi manovra , I, 3G7 Di- 

verie specie, peso, e valuU. II, 
157,101. 

Oru lalo del  naiiglia riyolto al 
veato, tl, 4t0. 

Oiicgglaie IQ caccla,descriiioDedima. 
oovra, 11,410. 

Otpedale,!)^  Spedale. 
Oitervaaione. v. Aslionomia. 
OiU , cavo di manovra, 1, 367. Peio 

e valula, il, löl. 
Ostacoli oppojti all' usciu del oemico, 

II, 362. 
Oitia, descrilla, H, 207.— Papa Giulio 

alla raoitr», I , 9S. — Molestie dei 
pirati. I, 73j tl, 219, — Approdo 
di papa Adiiano, i, 197. —Bar- 
barossa all'arquara, 1,388.  La 
BJcca ricliiesla contro papa Leone, 
1,135.  — Baimia dagli Spagnnoli, 
II,3U3. — Ricupeiata, 11, 313.— 
Rolta dtl T»vtre,ll. 318. 

Ottomani, v. Xurchi. 

Padrona, la seconda galea d«lla uuadra 
I, 24 i II. 23, 355. - Doc.. II, 351. 

Padrone, primo ufBciale di amminiUn. 
«ione, II, 9, 10. — Soldo e ra»io- 
t>e, l,lt2. 

Padioni,   Giovinnt da Milano, 
Bailolommw da Gallipoli, Dome- 
nico da GcDova , e Giacopo Copli. 

Padroni di picculi Irgai, II, 23 
Paggio e tno luccciso alle Gerbe,  II, 

41V. — Ricordo , n, 36s. 
Paglinolo {da Paglia dt stuoje), depo- 

lito del biscoUo i detle faiio«, II, 
i62. — P«r eilensione il Palco lo- 
pri al piramritale, II, 360. 

Pajuolo (da Paja).  La Mcchia, o cal- 
daja, • doppio nuDico,  11,162. 

Palanieiito, e Remrggjo , v. Remo. 
Palauo del Vitelletchi a  Cotatlo , |, 

32. —DclSaltiaLiinRoou, I, 38T' 
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Pilermo, 11 , 325 , v. SiMlü. 
PilUrhermo.nomegen'tico, 1,77,11. 

Barca,    Bargio,    Schelmo,   Schi- 
fo, (C. 

Pjlla d' aTlißlicria in pielre enormi, I , 
S30. — Di ftno da cenio lilibre, l, 
S8. — Ordinamcnlo secondu i cali- 
bti, 1, 90. 

PercüscuQi galea , numero, p<- 
10 t preeio , K , iö7. 

Pallaviclno  raid.  Sforw, d.  Cd.  G. 
Iraltcggia pjpa Paolo , II, Sää. — 
Loda ta stoiia del Not«, 11,555, 
327. — Ptngont la iloria alU R&lca > 
II, 335. 

PaUavicino cap. Criilofoio, »dolUto m 
cata Doria, v. 

Palmara ,caaipo manesco di onneggiOi 
I. 367. 

Pllo, caslello dfgli Orsini a11a marina, 
C baslimenli Jella famiglia, >, 31)3 , 
II, ti, 139, 151. 2sS. 

Pjo, il Sccco dt! Palo in Africa, TMO- 

mtno e quiete, II , 371. 
Paolo III, eleiiooe, I, 391. —Fortl- 

ßca contro i Tutrhi , 408, 433, 
43g. _ piDvvedc all'iimala B»vale, 
1,405; 11.22, 95. — AI coDgre*- 
•o di Nina , II, 55. — E di Uicft, 
11 tf7. — Lcgge p« r armamenlo, 
II, 110. —Per g1iKhiaYi,n,lV5. 
— Soccorso in Cngheria , U, 113. 
— Muore, II, 176. 

pMito IV, ciratlere, 11, 955. — Gnti- 
13 dcgii SpagDuoli, II , 361 , 'i9ö , 
ec. — IJ giurdii nobile, 11, 284. 
— La uibana, II, 2i3. — Oidiai t 
MQtTOTiIinJ, 11,260. — Annamcnto 
della s(]uidri. H, 579. — Brigbe 
ket Morelto, H, 330. — Muore, 
U,3i6. 

Pjpi de! lempD, i'. lleüaod» VI, 
Giulio U, LtoatX, AdrianoVl, 
Clemcnle Tl(, Pao'o 'H • G'uJiö iH, 
Paolo IV.PloIV. 

Tutli contio i pirali, f conito i 
tDTchi «j — Di tutli richiEiti di 
tiuto.I, 143, 295,398,435; 11, 
13, 95, 179,31S. 

Partggio e Rivaggio, roci diven« c 
•mbedue DKcsune , 1, 151. 

Pmnchitiftlc, docum. dl dtu occlii, 
11, 157, löl. 

Pmnchino , dlio. di PaTanco, v. 
Pannro, I. 32S. 
Panpciio di rotUScuione coi mtrloni 

tnangoliii c curri, I, 903, 3i3- 

Parapello di lerra   per la prima 
Tolta da Mirhclangelo, [, 2U6. 

Parasole, doc, II, 16t(. 
Parata, loria di lela, 11 ,159. 
Fari*ani. Tarn, pei., cap. Livio in Afri- 

ca. II, ISO. 
M. Icioriere Pamani, II, 69. 

Parma, e la guenailei Faroeii.ll, 248. 
— L« galere di Sforta danoo il se- 
gno, 2.^0. 

Da Parma cap. Silvio, II, 23. 
ParolibuoD»eraUi(riiti,u.Fatto, II, 83. 
Panaccbrtlo, 1, 30*. 
Parle icempia, doppia  e meiM,  nella 

taiione , 1,111. 
Paricnia da Rodi, I, 237. 
Farticappa, fam  rom , cap. Mario, II, 

2S3. 
PartigiiDone, doc., 1, 366. 
Paiio, fam  bol., col. Puolto, II, 45. 
Pailfca , Htrie di laglia, I, 365;  II, 

lös, 167. 
Patntio occup., cillä e fortn., 1, 323. 
PaTeie,teudo quadciluogo da ripaio, 

I, »66. 
Pavetala,  il  ripaco di ddti tcudt, I, 

441 i t la gala di Laaditre pintt i 
qutlla >in><1., 1.309. 

Fedagna di rcmrggio , I , 364. 
Pcana deiraaiftina, 1, 355;  \l, iSb. 

— Rollura, II ,410, 411. 
PcDligonali, aleune toni anliche, II, 

196. 
PereUi, fam papaTe. — H cap. Rarto- 

lomco da Talamone, II, il6 — 
AHaPrevtu, II , 22. — AI rorio, 
laccbeggia Mcldlioo, II, H9.— 
Hatitie detla morle, II, <20. — 
latullo di Barbarotu, II, 134. — 
Ricordalo, II, 351. 

Cap. Mario a Malta {Bo5lo, III. 
662 , lio. 57). 

Per» de Ver|;a> cap. Lnigi, II, 191. 
-~ Sua morie oDoraia , 11,215. 

PerineIIi,fam. pet.,cap. Camil ,11, ISO. 
Perugia occupata da pipa Giulio, I, 61. 

— Forleua, 1, 63- 
Famiglie , i/. Baglioni, Corgnia, 

Hanaldi, Oddi, PariMni, Perinelli, 
Ranieri , Sigooielli. 

Peruiu Baldass., arch. io Roma, 1, 69. 
Feuro i! vtic. Giacopo , <^om. a SaDta- 

niaura, 1,31. — Sua Icllera. 1, 43. 
Peile, w.Epidemiae Mmtalitä. — Coo- 

lumacia la (cparazione, Lauaretlo il 
luogo, Quarantiru il ttinpo. 

Peleilin cap. Tiltoiio, II , 23. 
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Pettiero, cannone äl ieiio gfnere; ca- 
libroe valula, 11, Itili. 

Piaccnza ; tivisla delle Torleizc, I, 3TS. 
— Vendila delle (;albe Tuaeiant, 
J 1,132, 3ö0. — Tragedia di Pier- 
luigi, II, VAi. 

Piaiv pascid del mare, rovina 1' Italia, 
11,  'i\i.  —  Disiruggc    l'armata 
criitiana , II, JÜ'J. 

Pianosa, 1' isola , presa dal Mosca, I, 
lü.    —   ComliatlimeDto in   quelle 
acqiic, I, iüä. 

Piaiza , V. Farltits. 
Picca, ariii] inasla di maTinari, I,S19, 

297. — Pifiio, 11, 15Ü. 
Picchirri e arrbibugeri, a vicenJa,  I, 

397. — Anche ipUrra, EI, 101. 
Picconi Antonio, arch. , v  Sangallo. 
Piccuiia di marina , r raliita, I[, t6U. 
Pico Luiiovico, I , G3. 
Pie'di poreo, la Gtarina, II , löO. 
PitTgianni di Bidii (Pregeant <U  ßi' 

doiix), difcndcii in Grnova, I, Si. 
— Con.liatle i VitlamaiiDa , 1, ü6. 
— Rcsiste, e si rilira, 1, 94. — 
Sfrivc d' impiccare i corsari, t in- 
tende i pirali, I, 1-16. — A Biser- 
la, I, 147. — ARoJi,I,22ß. 

Pietra foraj], v. ArchiLuso 
Pieireo, idiot. üorrnt., u. Pelriero. 
Pilotino Q CoDsigtiere, f, lö'J. — Soldo 

e lailone ,1,113. 
Piloto, ufGciale inirino , oidine, soldo, 

Eiaiione, I, tl3. — II vcnto, la 
lolli, t il piinlodiliordo, M , 411. 
— I romi dei luoghi, ttcondo le 
carle ilaliao«, I,2U7i II, 193. 3SÖ. 

P!aace,   liussola   Pelasga, I, lfi7. — 
— Rinnovala ai noilri giorni dal 
Grubiuicli Kau sapetio, 1, ISS. 

Pio IT, e la tiagedia ilei CatafG, 11, 
321. — L« galeredei Boiromei, II, 
590. — La lolla del Tevere, M, 
316. — Speditionedelie Gfil«, II, 
363. — Ruina dell' armata, II, 416. 

Pio V, licordalo per la cauaiione del 
proceuo «Jatafltifo, ll,33l.—E 
p«t la lega dei Venetiani, II, 17. — 
E per le ammooiiiuni a Lucciali, II, 
371. 

f^ombalore o fiale del piombo , I, 133. 
Piomliinilore, nurinaro ehe tcandaglia, 

1, S6: II, S3J. 
PiotnliiBo, V. Scandaglin. 
Piomliino, cill^ di Tosrana, aiiediala 

per mare e per lern ,1,19. — Viag. 
g!o di papa A.letsaadia, 1, 31 , 31. 

Principedi Piomliino, v. Appiani. 
Piomljo per irapiombare il palamenio, 

I,3Gd. 
Palle di piomlio con dadi di faro, 

11,167. 
Ftrata, diverso dal Corsaro, I, 48- — 

Anfhe peiVeneti, I, 45,49; e p« 
Fiancfsi, 1, 1-16. 

Delta grande Piraleria, 1,5.— 
SovraDJ e Arnmiragü, I,3iSi II. 
i 77. — Cacciano Ifl vecehie dinaitit 
afticane, 1, 14a, 3!i6 — Pigliw» 
delle noslre gatere, 1, 72 — He 
perdono a dieci doppi, i>. Presa. — 
Alparlireiliotlini.n, 89, 318.— 
Nella caceia, 1, 14S, 3i3, — Coo- 
Uovenro, I, 166, 277. — I.«trt 
quadrigiie, I, 37S; II, 177, 340, 
V. Camali, Gaddali, Cairä e Cur- 
tögoli- — II Moro, il Giudeo, Cac- 
ciadiavoli e BirliarosM, — Moral, 
Dragiit, Scirocco e Lucciali. 

Della pircola Piraleria, I,lM; 
II, aiS; t molestie per lutlo; di ehe, 
V Cametto, il Bollaio, il Bagaicia , 
t simili. 

Pislola nel 1555, ricordila, II, 301. 
Pilla (del) Franoeica, »iceleg., 1 , I4I. 
PodianJ.eaol. Pojani,fam. rcat,, cap- 

Giulio coll' Oriino, II, 11». — Col 
Fiesco, 134. 

Polesella , e la Iiatlaglit ,1,75. 
Poliiemi anliche, « mio parere, I, 4IS. 
Polvere di arliglieria, (|iianliiä e pieito 

per ogni gal^a, II, 167. 
PolveriGcio in Rodi, I, 233. 
Polverino per arcbilmsi, II, I6S. 
PoDlani,fam. rom., cap. Mario, II,Ss> 
Ponte navale d'assallo,  I, 315, 318. 

— Ui gallerie coperle, 11 , 2S4. — 
Di Lärche siil Tevere, II, t^b, 30a 
— Sul Po, 1, 74. 

Ponia, isoU occupata, 1, 3S^. 
PoTiella (della) cap. Marcanlonio in Al- 

gen, II, aö. 
Porta riveria in Afrodisio, II, 197. 
Porte di albaggio alle galere, II, 156, 

159. 
Porlelliafibalti, 1,331. 
Porteicote, occupaia, I, 179- 
Porlo di adunanii |>er le imprese niviU, 

if. Cagliaii, Genova, Meiiina, Na- 
poli: e inecialmeote, I, Wi, S99, 
400; II, 39, 87,98,181, »79, 
361. 

Entrala violenla nci poTli, I, 
91, 151 ,311; 11, 2-^2. 
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Uiclla violinli per arte, I[,3i!. 
Portofarina e Ctilo imp., I, Aii. 
Porlofino accupalo pt\ blocfo di Gfno- 

V3, I.  2S0, -lii. 
PoiloIaDo, t Carle marine degli Anconi- 

Uni, l, 3.i, 36- — Voj^liono (avole 
e  (igure,  I,  35.  —Nomcnclalura 
ilaüana, I,2'J7,- U. 193. 3S5. 

Porlomlo cloa RoHrigo , 1, 162, 3S0. 
Porluvenere e la liattagtia, 1, 93. 
Posla   G ravi di  potia; nuraero, peio 

e Valuta, ir,16l. — Bicoidi, I, 307. 
Pratoarch. Ciam1>sltista,ll,3S((, 214. 
Prcda, »1. Press. 
Pregeant, ii. Pirrgianni. 
Pitmio, V. DüDSlivo. 
Presa  di   legni  neniici,  lalvolla wn« 

parlicotari  notiiie, I,   170, 560; 
ll.lia, i74. 

Gentruiitj dei RomanI, I, 430: 
H, ill, l'iT. 

Slaliilila nei capiloli, tutia a van- 
laggio dei cjpilani ,1,99, 2*6. 

Preu di rrodalori a melj ,  I, OS; 
e poi a ua rjuarlu, I, Hb. 

Presa di liuiimenli; n.-(76. 
Dodici galeolle a Sanlani., 1, 40. 
Quindki galtre veo. >ul Po, I, 75. 
Tre liaslipiienti ia Africa , I, ibi. 
Vaa f!a'"eric,all» Golelta, 1,15). 
ÜQa niTe rir. in ProTCnia, I, 192. 
nue galtolte a GiaDuIri, 1, 263. 
Qtiinilici a Piomliino , 1, 277. 
üna  nive nell'Ätcipel., I, 331. 
Tre a MonlecritFo, I , 373. 
OlUnia legni aTufiiii,  1,432. 
Quatlordii'i Dell'Adrialico, 1,436. 
Trecatciali in lerta, I, 4ä8. 
Dodici galee all« Merliere, I, 410. 
Coa germa cd aFlri legni, 1, 446. 
ündici alla Girolara, II, tfÜ. 
Tre galeolte nei Tirieno.JI, Hi, 
Parecchi del Peretti.ll, HS. 
Allri dfllo   Slon», 11,174, 
Due germe alla Gerlie, II, 372. 

PrcTEia, etliä e   fot'eiia   oell'Epiro, 
tCDlata dai Romani , II, :{0. 

PrWe*»  il golTo,  dello dell'An», sca- 
ramucce, II , 47. 

r-rereia, i para^gi, e lo icontrana delle 
daeannate, II , &6. 

Priuli cap Giaeopo , II, 52. 
Prodino, eavo di manovra a proda , I , 

3ti7. — Peso e »alma, II, 161, 
Proinit  Carlo , rorreliQ  per una  mioa 

del »lartini, I,  Ö2. _  Per il co- 
gnoniedi Builio, I, 200. — Pel 

niiono cö!  Bonello ,  II , 229, — E 
pei falli dfl Tomicclli.il, SSO, 395. 

Prora lliiiJa, I, isa. 
Proveie, cavo di arm. a prua , I,3G8. 
Proviere,  giovane  marinaro   di prna, 

ioldo e raiitine, 1,112. 
PiJglia e Puglicsi, oppressi dai Turcfii, 

(, 43i. — Liberali, I , 439. _ Mi- 
naccrali da Dragul, 11, aÜJ. 

Piignale  e  pugnaletlo  di   marina.   I 
2l9ill.2.i7. 

Punloni, baluardi »enia fianclii   in Ro- 
di,I, 214. 

Quadra Ia vela dellc navi di allo bordo, 
I, les, 308. 

Qua<Irireme, ii. Poljreme. 
Quarinlioa, il lempo coniuelo per pnr- 

gare il jojpeUo di peile, I , 376. 
Quarnale, cavo a quatiro roidoni, o 

paranco a qiiallro occhi, 1, ißg, 
— Cno la patitra S\ rirlijamo, || , 
158.   —  PcM,  e Valuta, II, 161, 

Qiiarnalella di irinchello, pejo t va- 
lula, 11, 161. 

Quinifuerrme, V. Poliremc. 
Quinlili, fam. rom., cap. Franc., 11, 22. 

Haimondi, fam.  rom., cap. Luigi, H 
''3 Ferito alta Prirv«», I|, 33, 
— Morto poco dopo , II, SU. 

Ralli, fam. ort,, cap. Bellliarin. 11, 22, 
Ran);oni .fam madeO] cap. Bald^isarre 

Il , 28J,2S3. 
Ranieri, fam. per,, cap. N. detto il  Ca- 

valifre, II, ISO. 
Rapallo, occupala , 1, 83. 
Rappresaglie miligale, 1, 114, 264. 
Raioj per rapare la ciiirnu, II, 160. 
Raiiegna di navigli, ordinala nei capj. 

loli, 1, 10.1, 34a. — Falla da papa 
Giulio ad Oilia ,1,92.— Ucl Me- 
dina al Palo, 11, 376. 

naiinanra dell' atmata, v. Porto. 
Raveitein Filippo di Cletej ,1,14, 
Raiione, quanlilk proponionale di *lt- 

luagü)  ragioncvolmente   aiscBnala 
aidiversi, I, HÜ. 

Reale, asiol. La piiroa gatea di nn*ar- 
nuta tegia , 1, 3äl, 4i'J, ec. 

Religione e pralicfae di eulro asiervate 
in Rodi, I. ±AS. — Alla Prevwa 
11, 2f. _ In Arrodiiio, II   203 — 
AlteGerl*, U, 37», 

La Mejia al padiglione, 1,18t, 
La preghicra della »era , I , 186. 
L' Eucaristia » bordo, 1. 348. 
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La Unciiitione papalt, I, '^Ol- 
11 salutoai Santi , [, *'=»• 
La viiila ai Sjnluaii. " • "r 
H Riul.  airarmMa.n, 204,378 

L'äLcl.,^., 1,421; II, 203, a78. 

Le inirocaiion'> } i 421. 
lelig'osi, i»- Cappellani. 
iemalori, v. Ciuima. 
Rcmcggio e Palamento. v. Remo. 
Remo alh »ensiU, Ji tre p« bwco, I, 

365 — A scaloccio, con tie uoraim 
p.r«n,o,1,117:11,37   -Nume- 

ro e valorf dei "mi a s"'o"'°> "' 
156. — Impiombilut», I, ^^''^   ~ 
Detergerc remoi , H. 183. — Mae- 
MraDie.if  Rfmolaio. 

Rcmolaro il maeslro. nei aoc., U, iB3- 
_ Soldo e riilone , I, i '3. 

Rtmolarolto. il fante, II, 185. — Sol- 
do e laiiunCi I • >'«' 

Renio da Cere, v. Orsini Lortnio. 
Ricci, f.m  rom.S.  E- Ü >"3t<^h. don 

Giovioni, iuoi favoii, e il suo Ar- 
chivio, 11,19 

M   Giovanni Com-i 1' >  •''• — 
L«U«e , .13 . 3i. 

Cap.   Minilto,   U,  *^ ' ~*- ~ 
Sul lellcr» al Pa.iiani , 11 - ^». 

Bifolalore per calcatojo , doc.. U, lOJ- 
RimUalio, ciui efficacia, 1,2.11. 

Pollelli di timlialio, ITI. 
Tiri Jinn.l.aUo,ll.214. 

Rio.MiKllodiMorea.o'cupilo, !,«/• 
Bipiiiiioni mie , H . 187. (Medio evo, 

n , 219.) i;  Sloria, 
Riicaltodelcap  VeUo.i, p« «l»"!'• 

[   163 — Del \esc. di l.ilJnn, P" 
Item.la, ll.3il.-DiDragul.per 

Uemila,  11. »3. - In gene«  d. 
i cenlo I trecenlo dueat., I . l^-»: 
:    Ri„.dicav»l.eri.I,3;i6; II, 149.333. 

Ritiuta, 11.404.410. 
Ritito   del   Sadoleto.   1;   284.  — D. 

Gent.Vi.6lni"-". ^^=- T  ?• 
Sroiu,  », 36G. -D. Flimiwo, 

"•^^'^- -   ,        •      I   -^75 

1 443 .    ,    ,,- 
, Ritmto di Paolo Vetton, I , «T. — 

Di Adriano papa. I, 195;- ^ 
jlDdtea Dona, 1,373 1 11,**" 
DiBJ.l>atoua,l, 382- - D. Carlo 
Srot.a,ll, 147. —Del Ducad Al- 
ba, II . •Ja4. — Di Diagul p>r»t". 
11,313 

Riraggio , I, 151- 

RivBllino • puQlone, I. 214- —P" 
lorre pentagona ,  '^>/•'^• 

Rocclii.fam. civit., 11.235. 
Hodi.dwcntU, 1,200 e *'•S•7S°=- 

c;rsodiRoma, i.lG8.-A«'d'o 
deiTuKhi, 1, 217 eseE.-Di- 
f«. 1.222. —OlTeM.l.^dO.— 
CapitoUzione,l,336.-Psneata, 
1 , 237. — TralUti di tisrossa , I, 

391 
Boman.icieR'eto.i,!, 183; 11.104. 
Roma e Romam. U TiraWch. ne ce.« 

hSlor.a. U. 293- — *'l'"'.' '• 
431 i 11, 119. — Legalere private 
delEisndi,II,2S9. -lUav.gl.o 
gove.nalivo, v. Marina, Armata , 
Navigaiione e Capiuni. - Caral 
tereieneroso, I.4aU;lI,91,247. 

li^guerra del Boibonc e il sacco , 
I   2sö. — La guetrs di Campagna 
eVinondiiione, II, 2S4escB. 

L«n.ma. 1,434; 11, 2S4. 
Le famiglie : Di Baguo, BofR'» - 

Colonoa, Conli, Doria.   Farnese. 
Frangipani.Leno, Lucidi,  Ludo- 
viii . Medici, Monte, Moi«,  Ma- 
lioi, Orsmi.Particappa, Pontam, 
Ouinlili, RiimopJi, Ri<:", Rovert, 
SaW.ali,  Savelli, SfoiM, Sliw., 
Vaccati, VeUori. 

Ronda di galere per raare , U , .6^- 
Di cavallfggieri per la campagna. 

11,302. , 
Ronxone, aneo.a a qoattro mar«, i, 

365. — l'cjoe *aluta, 11, 130- 
RoMMp. Luigi,ll,23 
Roilroo SHetone, 1,283; " • 1J>*- 
Rüweito . fratello di Mulea>se {Rosctt), 

I.3S3. 
Roisi, (am. ci'it-. II.'^"''       ,   _,„ 
Rolella, >p«ie di *cudo navlle , i, Wü. 

II, lä'J- . 
RolU. vlaggio dei Lailiroeoü lompendo 

l'acqua, 1,179. 180. 
Rovere (JelU), Um- papale, v. G.ul.oll. 

Francesco Maru, cap. 0 »cntlote, 
I, 6i. — Suoi ricoidi, 1. Sä- — 
Apre il paiso al Borbone. 1, 286. — 
Generale   della   leg».   ".   '^- " 
Muoredi veleoo, 11.28. 

Bovigofda)  cap. TomauM, 11,13. 
Ruoll dell'accUrino.   *>. Acclubo» . 

tuotl. 

S,ceo di Roma. 1, 287. -Ptoibi.o. 

39l._CoaM»o»TuDui,l,4S». 
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SaceriJoti, V. Cappeihni. 
Sacra (isola), v Tcvere. 
Sjdoleto, vescovn c caid,, «i ritira üalla 

Corle, l,2»4, 
SieUia romana sforia 1' enlrata nel potlo 

di Gtnova, I, 'Jl. 
Sattti» genuveic srugge «Ua cacci» 

del Romani ,1,1 ^•>- 
Sanio, pnut da dirci, p«w evaluU, 

11, lt>6. — Sui Gaacbi dellc galie, 
1,370. 

Mrizo sagro, 11, 16Ö. 
Sala, 1!. Salone. 
Salec-rais, ajuianle di Bailwroiw,   I, 

3S2. — AM'ala d«tra oello (coalrai- 
»o delU Picvesa , II, W. 

Saleino oKupala, 1, 285, 
Salma, unila di misiira , II, 3S4. 
Salonf Dtgli aolichi pliazii , 11 , ti3. 
Salu (lia) -ap. OiLiDdo, 11 , 2.i. 
Stllo di SalTo » Lcurade ,1,3», — Salto 

diSforua Main, Mj IW- 
SalülQ navale: punligli J<l Ifmpo P»»" 

M(o, l, 3i9. — Saluli delle armale 
a\ Zmte , I, MU. — Ü reduci cotle 
prtde. I, 37i. — A> vincilori in 
Mcssina, 1.4*3.— E in Napolt, 

AiPapi,!, 179,348,351, 405. 
Ai fapilani dell* gilH, H , 36*> 
Alle foriÄM. 11, 39t. 
AI sanluici, 1, 37S. 
Alutio, 1, 29,367. 

Silva, V Saluto. 
Salvcregina »ul nure, 1, 186; II, 163, 
SaWiali, fara, 6or. e rom., cap. Betnaido, 

tirotdi, 1, a09, 323. — Rissa dei 
Caralieri. I, 336. — Capilano a 
Roma , ä»8. — A Corone, 339. — 
Suo atdinitnlo, 343. — A Marsiglia 
eol Pjpa, 3*7; e col Re, 354. — 
Suoi inv»ntart, 36S. —Piglia Ite 
i;al«o[t« , 3i3. — Siia tKlamaiioae, 
'Abb. — Sao palaiiD , 387. 

Sanibuca, maccliioa   navale   dcicrilU, 
11. 427,933 eicg. 

Sanunirhfli Mirhtle, arch., 1,137. 273. 
Sampini,  Taiii.  liol., cap-   AUuandro 

(•on fincenzo), I1| 23. 
Saugallo {dal Giuliano. atch.. capoMUO- 

la, I, t.i7,20ä;ll,197,307. 
Anioaio it *ecthio,  1, 50, 50, 

62, 205; 11, 284. 
Antonio il giofanc I. 136,203, 

278 ; II. I94. — Scandagli. 1, 133. 
BaltiiUilgoI»l«>coI fnl., 1,278. 

SsDgiaeco, la luadien otloniaiu, 1,209; 

cd altreii litolo tra loro, come dife 
GonfalüDifre, 11 , 3-10. 

Sansuvino, E da San Saviiio, v. Conlueei. 
Sinlamaura, isola  e fotlriM descrilla , 

I, 37. — Occupata , 42. — Foili- 
ficala, 49. — Ccdiit.i, 54- (Poco ue 
dicono  i  Dispaeci del GtusTiüiAH 
SuUil.  dal  Villari  in  qutslo anno 

S7(>, quantunnue iiavi  spesso oo- 
minala,  1,119, 135, 2'J7,33S.> 

Sanlingelo, -v  Caslello- 
SanUscvera, t  naufiagio del Coaeini , 

II, 314. 
Santiago e daglil gtido di .Spagnuoli, I, 

4:!1;I1.2I4. 
Santogcraini  cap. Niceolo, M , 23, 
Sardtgna « Sardi tertiliili coi piiati,ll, 

211 ,212.220. 
Adunjnia dell'armaU nel golTo 

diCagliari, I, 413. 
Sjrna (il conte di), v- TutUvilU. 
Sattia e Sailiame, Domi e ournerl nel- 

l'invEniacio, 1 , 367. — Peio C Va- 
luta di ciaicun caio , H, 161, 

Saiiatelli, fam. imol., cap. Giav., (, 63. 
Sa»»etta (della), (am. lomag-, tap. Panie- 

ro , 1, 63. 
Savelli, fam, rom., DallJita nelRcgno, 

I, 2S5. 
Anlimo in Africa , II, 205, 339. 

(Lodatodal  Vatchi,  II,   205^ 
Pompilio a Malta, 11,366. 

SaTOJa (di) il duca Carlo da pateaü  ai 
coriaii cootro France» , II, 323. 

Emanuele Fililnlo cav» b dar«. 
na d. Villaf'anca, II, 3i8. — Pro- 
ttgge ilMoietlo, II, 336 — Arn« 
plerc col tonte di Ltjny, 11, 3äJ. 
 A un jielo di cadtre prigione di 
Lucciali ,1,4. 

SaTorgnaoi, fam. ftiul.,«'" n-, I, W. — 
Giulio ricordalo , I ,' Jt>- 

,Sbarco in paeM Dtmico.^i Sinlanjaura, 
1,40. — A Bi*eru , I, 150. — A 
Corone, 1,313. — A Portofärini, 
1^4(3,— AUa Preveia, 11, 31. — 
Ad Algeri, II, 99. — Ad Afrodisio, 
1[, 198. — Alle Geil*, II, 386. 

K!>arco di ailiglieria, I , 32S. 
Sliirro (dellü), fam  rom, il cap. Oraiio 

difende Oitia , Il,298e>rB. 
Cap »aicello, a Malu, 11,399. 

Sbntlamenio ,v. CacciaU. 
Sciro.chedicevano pur Bucio,Guscio, 

Fmto, II, i.'i5. 
Seal« diistatloalJa maTinaceica,l,315, 

3181 11,79. 
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Scala Giantoinniaso. tliverio Ji Basilio 
della Scula,l. I^Ol. 

Scaloccio, rFiiio lungo, maDFggialo da 
pÜi ptrsone, I, ^64; il, 156. 

Sealune, iorU di aQittto raarino , e tipa 
dcl modcrno MoncrielF, 1, 412. — 
Priiio e fornimenli, nei doc. lom. e 
ßor., 11, 159, 16G,i67. 

Sctnilagllo, DumeTo, pe^o t valula, 
II, 161. 

SfatidaBH autograC del Sanealla, 
l,Ui. 

Scaramuccia Bcned^tto, ajutacLe in Ra- 
di, l,'J9l,2-i6. 

SNramucceallaboccadcll'Arla, 11, 47. 
ScarpelUTitla. traiteverjao. luo TaUo 

a saiveiza di Alalla . II, 3Gt>. 
Scarroccio , divrrio dall^ Deriva , I. S7. 

— Nec«ss. e valore della voce.I, 3öä. 
Sccicco , tilolo tra gli Ara1>i, II, iJii. 
Schelmo, e valotc dfl vocabolo, U, 221. 
ScLiavina o cappotto di cUiiou, 1, 3U0. 

— Valula, II, 163. 
Scbiavo c sohiivitii; di rrisliaai ia Bar- 

teria, I, 4, 100,425.«. — Sof- 
fcTcnie, II , 126, — Miaacciati di 
*l"gei 1. 43Ö — Riscallo coU 
l'armi, 1,43, 150, 42S;1I,241 , 
tc. — Riscatlu a danaio, I , 163. 

Schiavi iiiusuliiuDi al rcnio, 1, 
-137; 11 , 37, 131.— Si valuiavapo 
.1 ctnto ducali ptt tuta . 1, 163; 
II, iJ6. — Rijcitto di Dragut, I, 
S5.— Dcl Gglia dcl Giud«o, II, 
i23. — Bmdo pti comprarli c Tcn- 
drrli in  Roma , II , 175, v. Prtsa. 

Schifo c foTnimeula, 1, 365.— Vala- 
la , li , 156. 

Schi^ppcUo di marioa, v. TramLoocina. 
Schioppo, V. ArchibuM. 
Scliiniiio , bailimento IcvintiDo Ja ca- 

iko.doc., l,-i 17; 11,34, 325. 
Quattordicipmiin AlbaD ,1,437. 

Scü , Sciate, Sciooata, Scioae, I , tSI. 
Sciaitui, cap. di duc galcte in Cirita- 

TKchia, il,27l>. 
Sciopero dci bcccaj inRomiptr la taua 

mariitima, 1, 176. 
Sciovernu, e Sciovcraare, I, 111, 
Sciioccopirala. I, 5. 378; II, 177.— 

Preso prigioae ,11,113. 
Scola , fam. viceat., il baioa Giovanni, 

« isuui favori, I, 2UI. 
Baiilio, arch miliL, ooniinilo, I, 

60. — Notiüt c lavori, 1. 900 « 
«g- — Foilifica Rodi, 1, 209. — 
Moddli, 1,203,314. 

Scollura , i/. Omati. 
Sconiniessa e ^iuocbi d' aziacdo ael Cin- 

quecento , 1, 303. 
Scontrazzo, cumbaKinitoto canfuso, 1, 

342; II, 57,408. 
Scoperla, I , 31 f , 323, 348; II, 232 
Scorta di onore, V Havigazionc. 

Di carico, v. Nave di coavoglio. 
Scotla della vela, I, 3t>7. — PESO e va- 

lula, II, l|j(. 
Sciittoli, 'U. Storia. 
Scrivano di bordu, soldo c razione ,  I, 

112, V. Maichesini. 
Scudo d'oro, e sua Valuta, 11,166. 
S<^uala triplice di arch. mitit., v Archi- 

tetti. 
Sciwia [della) Basilio, v. Scota. 
SciiLaci (da) DumtDloo. II , %i. 
Seccagna,  e serro del Palo, fcnomeao 

locale,  11,374. 
Sidizione, a>. AmmutinaiiieDta. 

Sehai, I, 238, lin. 6, leggi: 
se hai. 

Selim I, Ott., spinge in Africa i  pirali, 
asuo pro,I, 140, 149, läil, IDS. 

Sensile,  lo iltao ehe itmplic:,  seoza 
giado , II, 'J2, ec. 

Sepultuta, V. Cadaveri. 
Serpentino, sust., lorta di  mjccbinetta 

ptr 1' archibuio, II, 169. 
Serpentino, agglunto di   caniooe,   di 

luaga volita, 1, 89,36». 
Seuola  da aggottate, numero e valata, 

II, 162. 
Sejsola , isolttta alle coilt di SanCamau- 

ra , M , 19. 
Stili'i di levante, occupato, I. S3. 
Srerraie , v. iotr. an , T. niar., II, 104 

— Eiempi , II, 377. 
(AUnmenti  i   nianoari    diconu 

Salpare.) 
Sforza,  Tarn, roni., suoi personaggi. It. 

253. — Galere della Tarn., II, 151. 
Cailo in Malta,  II,  147. — II 

ulto, II ,149.—Cap. in Roma, 150. 
— Ricca crocieia nell* Aicipelago, 
174. — Suoi teguaci, ISO. — OUeto 
oel palamrnto, lä3. — AMonaitcro, 
1S6. — Diicarii r viaggi, 230. — 
Condure t'Arduino a diTrtM) attac- 
co , 231. — Batte Afroilisio, 239. 
~- Entii nella piazia , 243 — A 
Klaniglia, 24S. — flaufiagio, 249. 
— C»io delU lue galeic, 258 — Si 
[itiia a Tita priiala , 266. 

Alrtundro toglie di CivitavKcbia 
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Luca, 

rimina , iSi. 

1   148  — Slielti oaipi""i''*'"' 
3Bi- W,I78   — " pottudiMM- 

«na. - L« 8''«« deirUola intune 
lefa.io«.I   307, WJ, 11  41,^7 

9S    ISi-  —  Nominale ad  una M 
un^ 11,386. 

Silvio da Parma, cap-, II, 'i- 
Simm pascii , v  Giudeo. 
Sirocco piraU , w. Scirocco. 

sui Sanchi dclle tt^ler«, I, 3G8, i7U, 
«lill, 166, 167. 

SoccorioalU pi."<. I, Si' : ". ^lö. 
  linpfdimeDlü , I, i*^ 

SoW»li,i'. Müuii. -  ,  n"» 
Soldo di ureciali, mana , soldali, I. 112. 
Solimaoo, imp  de'Tutchi, I,llt>/. — 

Occupa   rAfrica, 1.  i'l-  — *': 
Ucca   Rudi,   1, 222. -   Cacca, 
Cavalim,(.237.-InUnßheria« 

>oUo VUnaa, I, 2-Ji. - Succilo 
• di 1« P" divMiione dell ain«U na- 
! TaU,l,-(30. —P'glia CasUo a«! * 
i Puglia. l. 434 — Dlchuta U 
\ guet.» ai Veneiiaoi. I,*13-— ^l" 

hatoJ.iF»D«>i,I,W2.4i3iIf. 
' li4, l9ö,17a.US,2it.^iJ - 
1 ProWgge i Pirali. «• q"«t= voce. 

Sopraccömilo.il fonuDd. Ji galc», 1, *^- 
Smamo cap. VUlofio, 11 ,_S'i. 
Seirpresa nell' alUcco, 1, 17*. 
Sqricnto, occiipila, 1, 9Sä. 
Sditila inbaliaRlia, I. ''8;".''~ 

Sotlila dal blocTO . II, J*l- 
«oiltocomilo, *oldo e "Hone, I, »13. 
Saade nuaranU, doc, 1 > 366. 
Siag"" « Spasnüoli , »  F.rd.naDdü I. 

Cailo V , Filippo "• "i '"'** ""' 
.iBli.»,«mi.«n<llam(a«imalra. 

diaio«, 1,148,345; 11.17.0'». 
83, 149, 183, 947.-Soitoco. 
lotedi ctociaU pigli^o Ma|>o1i. I. 
14. — SicchesK""" R""" •,V 
_ AiMd.ano Firenze, »• /''^•/7 
AllacciaDo Genova. 1, 393- -Oc- 

mit.pnoP.a«,.ra,Il.l3^24S.- 

, HgiUno com.*, il  F»P' .  " •  -»^ 
l-aodoDoiV«>«--i.lI.".Gf' 

83. ~ Coolaon 'ul Tuich., I, l" . 

Ö45; It, 13, li.CljecbUBUnli 
inviüciiiili,  1, a44;ll, 60. 

Maiinari in mit« le fationi, v. 
Armala c Dona, — llravura di B«r- 
mos.lU.II,59.-DiP.rez. II,19U, 
al5 , 217. — Di Gil d' Andcada, 
II 4tO 413. — Tcmerila del POT- 

londo, 1,162, 3S0. — SUxia di 
donGa»b,ll,183,iai,243-- 
Slrane««delMedina. II. 3-0, 380, 
392, 404. —Follia deirOrdugnt», 

Soldaii Prodi, I,34:i; 11,240. 
_ Feruifiza, II. 217. 338. - 
ünore, 11,09,85. — l i-Enlicn- 
que, II, 44, 77. — Ammiiuna- 
Lnti.l, 3-27,339.344; II, 81. 
— Jallaoia , Jl, 30ü. 

CapptlUni B piela, 11,126, 203. 
Spalnwre,   «vo, l>(u»ca   e  »!'«",  ". 

157. .     . 
Spccchio iinoUico,   cifie   »atwnti,  e 

cau«, II. 21,38,40. 
Soldl e ratioDi, 1, US. 
Valuledel velilo, 1,300. 
Valuta del villo. 1, 2'J9. 
Arinala a Corooe, 15:^2, I, 307. 
Di papi Paulo, 1! , 22. 
L'acnnladrlla Utja. I'-4I.     _ 
L'armala ptr Tnpoli, U, 330. 

Spedale in CiviUvMcliia  pei  maiiMii, 
I   "242. — Sülle pavi  e »u' (J"ppi 
inAfma.Il.3Üi,'i07. 37S. 

Spediiloni di gutrra, v. Atmala. 
Di pace.iJ.Savigaiiope. 

Speron=oBo>lro,I.--'S3;lI.134- 
SiMnia, occupala, I, 175. 
Spigone,aila,aUui.galn«, e talula, 

11,150. 
Spiaola, tim. g«n., Twdoio, I, 331. 

Agoilino, 1 . 3'J8 
GiroUmo alla Golelta, I . 415. 
Quirko, alle G«il>e, II, 333, 376. 

Spinoia , V. Afduioi. 
sJunloJedimarina. 1,219. 297, 441. 
Squadra romana per opetaiioni »Iraor- 

diD«ie, V. Armala e Kav.giiiDD«. 
S<iiiidtai«im.,I,9ä,957ilI,iU. 

Snuarciafichi Domrnico , 11,23. 
Slabia , cast dtll'Otslni , v- Flamiuio. 
Stalo pootiöcio, dal Tronic al Po, (ätlo 

itorico , 1, 61. 
Stella  di  »an  Simon«,  (icordata,  li, 

103. Stelle, V. Atironomia naut. 
SttlU,£jm.civ,, cap. Vinrenio, 11, ^58. 

Pielro,«iuoi ileiiimi, 1,139. 
Stendaido, u. Banditra. 
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Sttndardo , fjin, aap., cap. ^latteo, il, 

:itipu ilel calafato , e dd pagliuolo, 1, 
366. — Maietia d' incendio, I, 437. 

Slivatore, per calcatoja d'artig .11,1 ä'i. 
StorU , pcl colorilo, divena dalla cto- 

naca, I, 170. — Dtviisa dal ro- 
mantu per la verita, 1, lit'S; tl, 
iU4, — Lo ttile conformB alla ma- 
teria, I, 7, — Le digressiani a1 bi- 
sogno , 11, 373, S'Jl ; e le np(t[- 
zioDi.ll, iS7> —1 fiUi graadioii 
t i minuli,!, 7; II, 3114.— Gli 
esempt dei clasiki, 1( , H-M. — La 
Elo^QÜa dclla iXarii . 11, 335. 

Stoiii della marina ntglella tra 
not, I, 431; II, 11>J.2:J2.~ Sto- 
ria lecnica, 1, I53;ll, 104—«o- 
viti, I, I3S. — Pottj tiitre cre- 
Miutj, noa disliulta , I], 119. — 
Ne comcncDtita , 1,91. 

Storij municipale mcichina, I, 
263, 2!>9j 11, 12Ö. 293. - Ge- 
nealogica,ll, S77 , 347, 349,— 
Orientale, II, 390. 

Straoeue e proDustici, II, 393. 
Slratcgia, scitnu diretlrice delle opera- 

lioai mililaii , v. Tittica, 
Slralicopulo cav Giamnaria, 11, 23, 75. 
Stroppu del remo, 1, 'i6S. — Numero, 

peso e valuie , it, 161. 
Slroiii, fam. Gor., Piero, matesciallo 

ia Roma, If, 9!.0, 301. — Kelle 
Lrighe del Moteito, 11. 327, 339. 

Leone, gnn marioo , primo gc- 
nerale in ^blia , I, 376. — Suoi 
t'alli, li, -J7S, 35S. 

Pjndotfij, ticord,, II, SSO, 357. 
Sluojedi pagliUQJo, II, 16S. 
Sughero dei  macangoai, II , 103. 
Sulri, V. FUccbi. 

T^üc-raii, ajulanle di BarLaioita, I, 
3S2. - Atla Preveu, 11,49. 

Tadiiii,3>. MjrlintDgo. 
Taglla da paraaru, 1, 365. — Numciu 

evalorc, II , 157. 
Tigliirerro, M, 160. 
Tagliamc, ijuaotilj di laglie, doc., II, 

156.157 
TalamoQi, hiucialo da Bailiaroua , II , 

1 ii. — Occupalo, I, J79, V. PerelU. 
Tappeto da poppa t ichiro, 11, 164. 
TjiUna pei eaTilli, II , 360. 
Taiso [dal) , iaUgliatori.   (Medio evo, 

11,472.) 
Taitica optrattTa,   secondo i prinetpi 

slratcjjici nei falti dellc aimaU na-^ 
vali: 

Motore tiljEra, oltre 1a vela, 1,1 
297, 410; 11, 367. - Anchesul- 
l'OceaDO, II, 35i>. — DirGcoUa dci 
legoi a vela , II, 53 ,  Tl , 361. 

ArnLimento, 1 , 2U6, 397; H, 
13, 316. — Secondo coiluiiie delle 
naiioni, II, HG. 

Raunaaia , I , 307 , 339 , 400 , 
409i II, 39,B7,9S,181, 279, 361. 

CuDserva, 1, 47 , 162. 
Avviii, I, 31 i, 323, 340; II, 373. 
Sarlita ia battaglia, I, äS; II, 77. 
Oilacolo al nemico, II, ä62. 
Cacclata dal eampo di opecazione, 

1,46,311,324; 11,44. 
OtJioanie diverse, I, 47; 11,4ü, 

52 , 53 , 402. 
Convoglio, 1,309, 3H;  It,98. 
Scorli, I,  21,  92, 179, 348; 

11,25. 
Sorpresa , 1, 174. 
DivcrMo(]^ 1,330; II, 211,362. 
Scatamuccia , II , 47. 
Combatlinieolo, I, 165,   440; 

II, b9, 41ä. 
Sconiraiio, I, 34?; II. 57, 40h. 
Batlaglia, 1, £6, 93,-Jb2. 
Ritiiata, II, 406, 410. 
logiEMo violenio, I, 94, 151, 

341 ; n, 132. 
Uscita aitiflciou, II, 3il. 
Blocro, 1, l!;4, 'J4, 2S0i II, )9d. 
RoDda e icopetta , II , 2(1, 333.  . 
Guardia a'pasM, I, 41, 4S, 321; 

11 , 33. 
Sbaico, I, 40, 150, 313, 4]}, 

II, 31, 99, 193, 3b6. 
Imbaico, II, 33. 
Atlacco di forteul, 1,315, 4ff; 

11.79. 
Scale, I, 315, 31S; II, 79. 
Macchine, II, 227.233. 
Socc. allapiaua, I, 341; II, 20. 
Proibitione di luccorso,  I, 34l. 
Yilloria, I, 51, 77 , S53, 33*, 

43Ü; 11,91, 2(3. 
Rilorno, I, 77,373,431, 

II. 243. 
Tideicbi.u Germania. 
Telamone, v. Talainooe. 
Teniprsla all' Argenlaio, I, 25. — f- 

riaaa in Catalogoa . 1, IS4. — R-l>- 
biosa procella in Älgeri, II, lOS 

Tcnda, 1, 366. — Misan t valore, [l(. 
156, 159. ' '" 

U^^ 
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II Doria gaLliilo dalle tenJe d\ 

Ta^ke Undaklto, 1, 366i U, 156, 
lä'J. 

Termine, v. Vocaltolo- 
Teroi (da) «P-  Gian Giulio, ll> 2i. 

«. Tommatoni. 
Temiiiiu, cavetlo di iloppa, II, 159. 
Terranieno,  lUlema del Buonarroti ai 

paiapetti, I. 206. — Alle iiaise mu- 
MBlie,I,22ä,417jll,396. 

Tteutuolo t Tmarolo , il lemo stDsite 
1 Ire per Lanco , 1, 365. — A sca- 
loccio di tre persorw per toao, 1, 
117; II, 37, 156^ 

Xuoro licerco, 1,15'- 
i     rwte dilironio.o anelli di orm., 1,139. 
S   rertre; i due tronchi e l'isola sacr», 11, 
' 286 — laondationt, Totla e nuovo 

lelio, 1I,31Ö. — Oitia, II, 301 , 
304,— La Bovaceiaoa, U, ai2, 
319. —BidoltoalUroM, n, 312. 
 Havigaiiooe t commereio di Ro- 
rDa, II, 2fl6, 311-— Inierrimenti 
iHafo«.I,197;II,313 

Titnone e rornimi  *", 1. 30^- —  ^- 
raocbiDeüi iiel ümcne,  peto e »a- 
lula, II, 161. 

Timomeii olto, wldo t Ta»ione, I, 113. 
..1 •  Tolda, cDverla suprima, I, IG9- 
•"•     Tolido, f*m    spag-. ^on  GartiJ,   II, 

lfe2 —Offcode l'Onino e lo Sfor- 
n,   il,   183.   —   Triamviro   in 
Afriea,  H, 192.   — Kemico   del 

: Tega . II, 213. 
Don feroando Aharet di Toledo, 

V- Diica d' AlU. 
Tohalino (da; cap. BatUiia, II, 23. 
Totfa, «'. Frangipani. 
"f. lüue .itallia di Barbaiosta, II, IIS. 

1 iiiiaceili, fam. hol, Plioio, lulore di 
GiinnaDdita, II, '^Ü, 40Ö. — In- 
cMiTjio tra gUaTchiielli, II, 395- 
—  Suoi   coDiigli   diTeiii:   aadare 
a)lc Gerbe , II, SSO. — Partirne, II, 
400. — Fermarclii l'ultimo gioino, 
11,405. 

Tomiioi, fain. civit., ticor., II, 2äü. 
ToanattoD), fäm- lern-, eol. Aleuandio, 

11,23. ~ F«. alla Pte»eH, II, 33. 
lüDiMlIalacngsuagHo alla ulma e all« 

Uiic , II, 394, 359. 
..^.lORDCggio all" iigano, II, 233. 

'/ 7orTC del Grcca, oceupata , I, S85- 
Torre Bovacciana, v. 
IVrridi Rodj, I, 210. — Di Afrodiiio, 

11,194. 

G11W.1BIJI0TT1. Gucrra de' Piroii. 

Torri penlagonali aoticlic, II, 19Ü. 
Toscani, v- Fiorentini. 
Trafureüa,!, 2J3. 
TiapaDi e l'armala di Tunisi, 1, 430; 

ed'Arrodiiio, II, 191. — Spedali, 
II, 207. 

Tiatlalo per la liberlä del mare, 1, 80. 
— Per Sflnlaiuaiira, 1,54.— Per 
Tunisi, 1, 429. — Per Afiodiiio, 
II,  213.  — Di Ca»e,  II, 314. 

V. L*ga. 
Trrgua di Niaaa , II, SG. — Di  Catla- 

to, II, S2. — Di Oitia, II, 31 f. 
Trenloe Concilio , 11,126. 
Treviwoicap. Aug., rolto»ttl Po, 1,73. 
Tievo, veU Lasta e quadra, I, ^66. 
Tcincbetto, veta, aibtro, pennone cd 

aotenna, I, 3Cö.—•Mijiire e va- 
loie, 11,103. 160. 

Trionfo, I, 77, 374, 431, 443; II, 243. 
Tripoli di Baiberia , II , 361. — Feudo 

du Halleii, 1, 293. — Perdiito, 
II, 340 — Voluio ricuperare , II, 
361. — ForliCcato all'aolica , II, 
374, 3S1. — Spediiiooe rivolta alle 
Gerbe, ll,3S2. 

Triiemi anliche, v- poliremi- 
Trtumviralo in Africi, II, 192. — Di- 

tciolto, 11,243^.' 
Troml» c paiUnta da Rodi, I, 237. ^ 
Troinl>e, coBc-, e Valuta, II^^T. *)-- 
Tromi>ttti, cap. calaLrese, dato ü Ho- 

reUo,n,2D4. 
Tromboocini di marina, 1,19. 
Taoisi, e antica   dinatlia   Tlariila, 1, 

14L', lj2.—Rictlto ai pirali  »ir- 
ebi, 1, '.'!-— Occupala da Barlia- 
itua, 1,3S5. — DMciitla, 1,415. 

i        — Spediiionc   conlro   Biierta , I, 
'        145. — Tuoiii »ottomesu , 1, 425. 
:  Turcbi soItoBajazet, Selim, Solimuio, 

v- delli nomi. 
Occupano 1' Africa, 1, 149,377. 

— AwedianoRodi, 1,215,238. — 
VaB'"'g8'""* riulia, I, 4, 143; 
11,  110- — Metlooti oelia PU|;tia, 
1, 434. — DitcrUoo Ic liviere, 1, 
140; II, 178. — PawU di Barba- 

I        rosM , 1. 381. — La leroDda ,11, 
117.— La leria, II, 121. — Dr». 

;        gut,  U,  178. — La McaoHa   coi 
FriDceii, 11,24S. — La leru ilent, 
11,252. —La quarU. II, 343. 

i Marioiri *tlii)inii, 1, 311, 342, 
I        344. — DivtDtaao atrogaoiiuirai, 
\       11,60,417. 

— 2. 58 



450 INDICE ALFABETECO 
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Vitelli, fam. tifern., eap. AI«suDdro,it 
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